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DI SERT ATIO 

H eroica studendi rati proponitur- Hero po"tarum- Hero philoso
phorum- Gloria heroum copus- Christianus literatu heros- Pie
tas heroicae apientiae fundamentum- uditorum .. . - antec orum
que pra stantia- uditorum ... - ant c orumque academica offida 
magnanima- Expenditur ox « studiorum uni v r ita " ad universum 
scientiarum orbem aud itoribus ambiendum - tudiurn literarum he
roicum- Expenditur vox « apientia» ad noscendum proprium tudio
rum finem- E xpenditur ox « publicum ynna ium » ad p rofii anda 
vicia 1iteratorum - In studiorum univer ita tibus ratio studendi om
nium optima- Sapientia integra compar nda- tudiorum fines h u
m ani- tudiorum fin heroici- Dele tu criptorum sublimis- u
blimi commentariorum ratio- Auditio lectioque sublime - R atio 
hu mana u ni ersa p erficiend - ublimi doctrinarum del ctus- Lu
cu brati sublimis- Libr rum c n ura perpetua- d nova optima 
m axima inveni nda e.xhortatio- H uiu studiorum rationi utilitates 
in ita ingentes; .. . - c rte p o t obitu m fructus aeternus. 

Quum in h ac regia Academi a uti li ssimum in titutum quo
tanni liter rum studia solem ni ad os , opti mae spei adol e
scentes, ora tione habita r ite et ordine auspicandi satis diu 
iluisset ; e t huic n uper creato illustri imo praefec to, iro 

u queq uaq ue doctis imo et in vestra re literari a augenda, q uam 
q ui maxime, effuso, id de more , hac stata recurrente die , in 
p r imis usurpa ri p lacuerit; - me sane, qui tres upr a trwwta 
perpetuos annos eloquentiae professoris munere in hac ipsa 
fungor et severis meditationibus literariis sum pene absumtus, 
novum aliquod ad vos afferre a rgum entum omnino decet, non 
sententiarum caiamistris verborumque cincinnis iuveniliter 
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exornatum, sed , quam maxime fieri potest, et ipsarum rerum 
pondere gra e et vestro uberrimo fructu refertum. Quod , quia 
suapte natura est amplitudinis, splendoris sublimatisque pl e
nissimum, in eo dissertando, 

... fungar vice cotis, acutum 
reddere quae ferrum alet, exsor ip a secandi , 

et quia vos , tantis promissis exciti, in caus a in qua ve tra 
res agitur , iam ad attente ac benigne audiendum parati estis, 
in primo ingressu huius orationis id da o . 

In literarum studia, adolescentes ingenui, incumbendum 
vobis est, haut sane ob fines quibus facile a vili vulgo sordi
doque vincamini, ut ob parandas di itias; nec quibus a mili
tibus aulicisque longe superemini, ut caussa honorum et poten
tiae; neque adeo quibus ducuntur philosophi, ipsius nempe 
sapientiae desiderio, quo capti, plerique omnes in umbra 
abditi omnem aetatem degunt ut ociosi sua animi tranquillitate 
perfruantur. Aliquid e t a vobis expectandum longe prae
stantius. Sed quid isthuc?- mirabundus aliquis vestrum in
quiet: -a nobis h umana condi tione maiora petis? - Isthuc 
numero ipsum, sed ita maiora ut sint tamen vestrae naturae 
convenientia. 

A obis, inquam, est e~pectandum ut literarum studiis 
operam detis , qua ve tram mentem explicetis heroicam et 
sapientiam ad generis humani felicitatem instituatis: quo con
silio, nedum divitiae opesque, vobis eas aspernantibus, affiuent, 
sed ipsi honores et potentia os, nihil tale curantes, ultro 
ambibunt. Neque enim sine verbi delectu et pondere dixi ut 
literarum studiis mentem heroicam explicetis. Nam, si heroes 
a poetis seu dicti seu ficti sunt, qui di vinum iactabant 

... genus ab leve summo, 

humana certe mens sine omni fabularum commento divinam 
habet originem, cui tantum deest ut doctrina et eruditione 
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ex licetur. idete quantum a obis humana conditione maiera 
eto, ut postulem a obis di inam prope estrarum mentium 

celebrari naturam! 
Hero enim philosophis efinitur qui ublimia appeti t ». 

Sublirnia autern ii dem ipsis sunt haec optima maxima: supra 
naturam eus; in na tura haec spectabilium rerum universita , 
in qua neque quid maius est quam hominum genu , neque 
quid proinde melius quam generis huma ni feli citas, ad quam 
unam uni unice intendunt heroe , qui, fama meritorum in 
genus hurnanum maxime per agata, qua per populos et nationes 
perstrepente voce Cicero eleganter gloriam de cribit, nominis 
ibi pariunt immortalitatem. ltaque estra vobis studia prin

cipio ad eum optimum maximum unt dirigenda· deinde 
prae Dei gloria, qui nobis in universum genus humanum dil i
gentiam iubet, ad generis humani felicitatem. Quum haec igitur 
p roposi ta exposita ita sint. eia agite, adolescentes ad optima 
maxima nati, et mente heroica ad hanc studiorum universi
tatem animos Deo plenos appellite, ac proinde cunctis terrenis 
affec tibus defoecatos ac puros, et cum ingenti vestro profectu 
experiminor di inurn verum illud : ~ Initium sapientiae est 
timor Domini ~ . 

Mens enim, quae di inis rebus suapte natura infinitis aeter
nisque oblectatur, non potest non agitare sublimia, non con ari 
grandia, non efficere egregia: quare illa est persuasio minime 
temeraria: viros pietate insigne , ubi se literis applicuerunt, non 
"ine certa divina ope, ut Caesarem Baronium cardinalem alios
q ue quam multos, curo mole tum ingenio et doctrina, admi
randa opera lucubrasse. Dum vero isthinc mente heroica sa
pientiam e primo limine salutatis, magno animo contemplernini 

uae heic obis ob oculos sunt exposita. 
Qui gra issimi iri praeclaris distincti insignibus heic ab 

dextera consident , est publica eruditio, quam augustus Cae ar 
Carolus VI Austrius, rex Hispaniarum, vobis erudiendis heic 
habet instructam: ut , quales virtute ad imperii romani regno
rumque tutelam fortissimos belli duces per campos et acies 
ibi paravit, tales sapientia ex vobis in hac umbra comparet 
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a eorum em beatitudinem: quo os invitat, et compluribu 
111 o leg m irroga is beneficii et praeclari honoribus I1Uic 
militiae p latinae tua poti simum caus a collati , studiosa li
t raru m iu ven us, o s e altera reipub lic e, o alter praecipua 
summi pri ncipi cura. Cui a ministrans qui pro rege hoc 
r gnum sum.m irtute et sapientia fe liciter moderatur, excel 
lenti simu comes Aloy iu Thomas de Harrach, ita hanc 
studiorum uni er it tem enixe fo et, eique it prolL·e favet, 
ut- quo antea saeculo contigebat- i trium annorum p cio 
quinque e hoc conse su Caesari commendarit ante e sores 
q os regio epi copos de ignav it. uantum a temi his i si 
sit doctrinae instar, etiam atque etiam cogitate: omnium aeta
tum omnium ue doctarum gentium principes in quaque cientia 
scriptore quemque borum ex ua cuiu ue facultatis vi mente 
condere ut 'obis non solum prompto babeant et ad manum 
paratos, sed, ubi usu opusve iis videatur, ab sese pr eterea 
e plicato , emendat s et auctos: cui facultati quisque suae 
1 rolu erunt p riculosi solemnium prael ctionum intra br is-
imas tempori angu tias factis experimenti , quibus spectati 

in hunc antecessorum ordinem lecti unt. Hinc intelligite quo 
honore quantaque eneratione o eos pro qui oporteat; quod 
a eorum laeva tot amplissimi enatores adsideant; qua loci 
dignitate profitentur, se suam buie publicae eruditioni accep to 
referre sapientia, qua praeclarissimos in republica honores 
adepti sunt. Quibus a rgumentis pieni simis dignitati magnum 
excitate animum, et magnanimitatis pulcherrimam illam notam 
ostendite: vos dociles, obsequentes et gratos ab hi doctissimis 
antecessoribus castigari, doceri, corrigi, quod hi in hac non 
solum Italiae sed totius ferme Europae splendidissima urbe, 
ve tram conditionem velint quam ornatissimam; et nunc patria 
pietate heic se vobis praebent ut vos omnibus et cyclicis et 
acroamaticis, quae usquam celebrantur, discip linis instituant. 
Nam ue id est quod baec vox K studiorum universitas pol
licetur. 

Et quidem certe ab his doctoribu scientiae vobis omnes 
sunt perdiscendae. Etenim manca et debilis institutio literaria 
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illa est in unam, certarn ac peculiarem di ciplinam tota mole 
incumben ium. 
tutes: de quibus 

cientiae namque ead m natura unt qua vi r
ocrate , qui in placitis habebat ipsa irtutes 

nihil aliud es e quam cientia , omnino negabat uspiam unam 
e se veram ms1 ibi em ceterae omne ade ent. Quid? con
traxisti frontem? an hoc dicto vestra i genia deterrui? Iniuriam 
s ne facitis di inae estrae mentium orio-ini. e supin ota 
concipi tis ut ormien tibu obis in inum de coelo cad t 
s pientia, eius efficaci de iderio commo eamini, improbo in-

ict que labore facite vestri pericula, quid po iti -cona
minor, quantum po s itis ; - tra in omne parte er ate 
vire , e tras mentes excutite et inca lescite deo uo pieni e ti : 
eoque c nsilio quod poetis natura e enit, bis ip is miran
tibu , di ina edideritis tr ingeniorum miracula. Haec quae 
d issero literati itali, momentos ilio et ad r m qua de agimus 
ap osito verbo, graviter luculenterque confirmant, quo quan
que tudiorum uni er it tem « apientiam >) appellant. 

Sapientia Platoni definitu r hominis interiori purgatrix, 
sanatrix, con ummatrix. Interior a utem homo mens et animus 
e t, utraque pars , orig inis vicio, corrupti sima: mens , ad verum 
facta, falsis opinionibus et erroribus aestuans an imus , natus 
ad virtutem, pra is affectibus et viciis excruciatus. Igitur hoc 
est huius publicae rudition is prop situm, ad quod oculos 
coll imetis oportet: vos huc, mente animoque aeo-rotos, conve
nisse ob e trae melioris na turae medelam, s lutem, perfe-

tionem . Neque enim haec quae dico stultus al iquis derisor 
sub a nn et. amque eorum quae dico eruditos omnes mihi 
habeo auctores illo a corporibus ad animos sapienter translato 

ocabulo, quo studiorum uni vers itates ~ ub lica ~ appellan t 
« gymna ia ~: quod qui a antiquis no ocomia erant incognita, 
uti gym nastica, quae in the rmis exercebatur corporum, ita in 
tudiorum universita tibus vires reficiuntur, firmantur, augentur 

animorum . Haec si cogitaveritis inuens illud e estris s tudiis 
emolumentum percipie tis : os rei literariae dare operam qua 

el itis non ideri, sed e se doctos; quod a sapientia deside-
retis curari, sanari, perfici. am de omnibus a liis ive naturae 
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si e fortunae bonis homines sa t habent videri : de una sa lu e 
omnes ese e se re era sanos exoptant. 

Hoc fine qui sapientiae proprius est, obis semel propo-
ito, iam illi longe minores estris animi excìdant neces e 

est , di iti e nempe et honores; e t, opibus aucti , honoribus 
cum ulati, non destiteriti fieri usque et u que doctiores. Omnis 
fraus a vestris mentibus aberit , anitas omni et impostura, 

uod non cupia ti ideri, sed desi dereti e se doctissimi. Vos 
nec ull a afficiet i n ali o , ne ue adeo a liorum in os per tringet 
in idia, qua uruntur, qua laeduntur opum avidi, honorum 
ambitiosi ; t quae inter illos in idia e t int r os fie ene
rosa aemulatio. Quod id omnibus, citra invidentiam , commune 
bonum, ut sunt omnia divina, quia infinita, de ideretis estram 
mentium ac proinde animorum a corporis contagiane secretam 
OfLOL8ElO"t1'J1:<l . 

Nam quod curta conte nti literarum suppelectile , non solum 
ineptam, erversam quoque etiam accusant hanc in studiorum 
univer ·itatibus docendi rationem , ubi nedum ali i alia (si e 
adeo eadem, al io tamen argumento alia e rnetho o), sed sae e 
prorsus contraria doceant . Incommoda sane ratio , fatemur qui-

em, namque optima perpetuo uniformis optanda esset. Sed , 
quando ea per rerum naturam ab tribus his pulcherrimis neces
sitatibus pernegatur, no is inventis, novis detectis veris, novi s 
castigatioribus curis, haec, quae ab i tis accusatur, docendi 
ra tio optirna est, et ob tres has vici ssirn, quas affer t, haut sper
nendas utilitates: 

principio, nequis vestrurn in ullius magistri verba sacra
mento adigatur, quod p lerumque fit in scholasticorum disci
plinis; 

d einde, ne ullo literarum saeculo abripiatur, ut in priv tis 
gymnasiis, cuius fiuxa studia ut cooriuntur, ut occidunt et , 
repente adulta , repente consenescunt: at literariae operae, quae 
immortalia opera efficiant, aeternitati locandae sunt ; 

postremo - quod ad nostrum argumentum in prirnis 
attinet,- ut pernoscatis ecquid boni aliae aliis disciplinis com
modent, nam quaeque aliquid in se boni habet, ecquid omnes 
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in i sam sa ie ntiae integrae sumrnam conferant, ad quam 
capessendam, liber les adolescentes, os serio seduloque et 
moneo et exhortor. 

Hac igitur poti sima de caussa audite omnes disciplinarum 
doctores, eo tamen, quod diximu , proprio sapienti ae propo
sito : ut eorum doctrinae curent , anent , perficiant omnes vestras 
mentium animorurnque facultates. Et metaphysica intellectum 
a sen uum carcere , lo ic ra tionem a falsis opinionibus , ethica 

oluntatem a ra vt a ffectibus liberet. Rethorica , ne lingua 
mentem, ne e mens caus am aut prodat aut deserat. Poeti ca , 
ut effrenes phantasiae aestus temperet. Geometria ingenii errores 
contineat. hysica vero stupore vos excitet, quo defixit cum 
suis natura miracul is . 

At enim non hi sunt amplissimi bonorum fines, quibus 
sa ientia beatur. Proponite vobis et expectate longe splen
didiores. tu iis namque linguarum, quas nostra ch risti ana 
religio colit ut suas, cum praeclarissirnis historiae universae 
populis sermones serite: omnium antiquissima cum Hebraeis, 
omnium elegantis ima cum Graecis, omnium maiestatis pie
nissima cum Latinis. Quumque linguae sint ferme naturalia 
morum vehicula, orientalibus, quae ad linguae sanctae captum 
unt necessariae, ut ante omnes chaldaica, vos in urbe ornnium 

maxima, Babylone, Assyrii magnificentia, Athenis Graeci attica 
vitae elegantia, Romae Latini animi altitudine imbuant. Le-

tione hi toriarum maximis orbis terrarum imperiis, quae un
q uam floruerunt, animis praesentes adeste, et, ad civilem pru
dentiam exemplis firmandam, expendite origines, incrementa, 
status, devolutiones et interitu populorum ac gentium, et ut 
rebus humanis flagitiosa fortuna superbe dominatur, ac super 
fortuna ut apientia firmum ac stabile regnum obtinet. At hercule 
illa poetarurn, c um ineffabili, quia hominis maxime propria, 
voluptate, qui suapte natura fertur ad uniforme; personarum in 
omni itae ge nere, sive moralis sive familiaris sive civilis, ad 
ideam optimam, atque ob id ipsum verissimam, grapbyce 
descriptos observate characteres; ad quos vulgaris naturae 
homines collati, quia vita non constant, ubi non constant, 
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ip i potius fal i e e ideantur ; aque ra tione in prae tantium 
fabulis p etarum huma n m naturam, vel in sua ip iu turpi
tudine pulcherrim m, quia ibi semper con enientem , sui ero
per similem, in omni ni p rte decoram di ina quadam mente 
contemplemioi: uti eu optimus ma imus natu rae uni er ae 
i\ e errantis mon tra, e malign e pe tes, in aeterno sua e 

provi entiae ordine t on et ul hr intuetur. Qui prae tan
t s po tas, ingenti 'Oluptate p rfu i , aeque t nta admiratione 
corre ti, legite ublimes oratores, qui, mir arte ad corruptam 
humanam n a turam accommodata, animos qu ntum is obfir
m tos, affectibu qui a corpore o oventur, in pror us 
contraria volentes contorquent: quod unu praet rea praestat 
optimus maximus eu at per suas in im mensum ad ersas 
vietri ium auxiliorum divinas vias, quibus hominum quan
tumlibet affectibus terrae defixas mentes caele ti oluptate ad 
se trahit. 

Ad haec, humana, accedant illa ublimia naturae. Geo
graphia, magni itineris du , cum sole universam terr m et 
oceanum ambite. Astronomiae observationibus planetarum pe
ragrate orbe , coecas ac sinuosas comet rum expl.orate ia . 
Cosmografia os sistat ad 

... flammantia moenia mundi. 

Tan em o metaphysica, na turam supergressa in beati imos 
interminatosque aeternitatis campos educat, ubi in divinis ideis, 
quantum menti finitae fas st, et innumeras hact nus creatas 
videte forma et quae deinceps creari os unt, si, uti re ipsa 
non e t, mundus es et aeternus . 

Ita omne humanorum, naturalium aeternarumque rerum 
tres mundo permeate, et doctrina atque eruditione 1vmam 
f rme vestrarum mentium celebrate naturam. Namque hae 
sublime meditationes certo s erare iubente fore uti tam altos 
erecto que fingatis animos ut omnes sensuum voluptates, omnes 
di itias et opes, omnes honores et potentiam quam profundi -
sime infra vos posita esse despiciatis . 
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Iam vero descrip orum delectu, quo ad inteuram sa ien jam 
auditione acquirendam equamini, sat vobi sapientes huius 

ac demiae or inatores uis legibus pro iderunt, iuxta 
uinctiliani monitum: in di ciplini OJ timo e e diii
»: ut e theolouia divinum utriu que In trumenti co-

icem, quero Ecclesia c tholica rite ac re te interpretatur, 
eiu que ab apostolici u ue temporibus, perpetua traditio 
olidi hi tor iae eccle iasticae monu mentis gra iter fideliterque 

custod it ; - de iuri rudentia Corpus iuris iu tinianaei, ntiqui
tatum romanarum locupletis imum testem, el antiarum latinae 
ling uae conditissimam penum, et sanctiu legum humanarum 
aerarium; - de medicina in primi Hippocratem, qui immor
tale elogi um meritus est: ~ ·ec fallit quenquam nec ab ullo 
unquam falsus e t~; -de philo ophi a uni versa Ari totelem 
aliosque rae tantis famae philosophos, ubi is deficiat; - de 
caeteris disciplinis eiusdem ampli simi census alios. 

Ad hos omnis memoriae criptores principes porro legendos 
hi ante e ores docti imi commentariis suis, tanquam d igi tum 
intendentes, vos dimittent in tructos rationi bu , x quibus ii 
optimi in sua quisque doctrina extitere. Quod commentariorum 
genus non solum os illexerit ut a vestris studiorum incuna
buli diurna nocturnaque manu ersetis optimos; sed, illa inve
stigatione caus arum e qui bus ii extitere optimi, os praeterea 
exci ta erit ut ideam perfectiorem fingati , ad quam i i doctri
narum rincipes compo iti, de exemplaribus fient exempla, ita 
ut uper orum archet pis eo aemulari et up rare quoque 
eti m pos iti : qua r tione, nec certe alia, cientiae artes e 
emendantur, augentur, perfì iuntur. eque emm enia digni 
sunt qui in mediocribus, ne dicam imae notae, criptoribus 
legendis ornnem literariam vitam contriverint, quos iis haec 
public er uditio suis legibu academicis haut san~ commen
davit. 

T tum autem audiendi tempus nih il ~liud agite quam con
ferre quae didiceritis : ut quaeque inter se constent et cuncta 
in qua is scientia consentiant. Ad quod faciendum ipsa huma
nae mentis natura vos duxerit, quae un iformi, convenienti, 
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d coro sumrnopere delectatur , ttt Latini, sapienti ocabulo, 
scien iam ~ appellasse i eantur ab eadem, unde dicitur 

« scitus , origine, quod idem ac « pulcher » igni ficat. Quia, 
urn pulchritudo s1t membrorum 1nter se omnium ue in Equo 
rae tanti corpore iustus commen u , scientia nihil aliud existi

mari ctebet quam mentis humanae pulchritudo , qua homines 
semel capti , forma corporum , el ma:xime luculenta , ne 
a ertunt quidem. Tantum abe t ut in iis commo eantur ! 

Isto conferendi firmato habitu , vobis parab itis facultatem 
scientias ipsas inter se conferendi quae , tanq uam caelestia 
membra, di.vinum api.entiae integrae, ut ita di.cam r 

orn on unt. Quumque ra tio hurnana Pytlutgorae sit haec i sis
sima rerum spiritualium collatio, quam sive explicat si e 
involvit exemplis numerorum , eo pacto rationem humanam 
universam perficietis ad puri simae et candenti simae lucis 
instar, quae, quocumque mentis oculos convertatis, suos dirigit 
radios, ita ut omne quod dicunt ~ sci bile ~, omnesque eius 
partes quam bellissime sibi convenire , respondere, constare , 
tanquam in uno a liquo puncto , in unaquaq ue vestra cogita
tione conspiciatis. Quod est absol utissimum integri sapientis 
exemplar. 

Ad quamnam autem dìscìplìnam egregie praeter caeteras 
animum applicetis (namque, ut sitis reipublicae utiles, aliquam 
unam in ea profiteri vos oportet). ipse vos vester geni us edo
ceb it voluptate qua in illa praeter caeter s edi cenda perfundi 
sentietis . Eo namque criterio natura utitur (q uae vobis in id 
a summo Numine tutor datus est) ut sciatis ibi volentem lu
bente rnq ue vestra m e se Miner am . Quod consilium uti est 
natura tutis imum, ita id mihi, qui vos ad optima maxima 
hortor, haut splendidissimum esse videtur. Saepe enim in homine 
optimarum maximarurnque rerum facultates insunt ita abditae 
e t consopitae ut ix, ac ne vi:x quidem , ab earun1 compote 
entiantur. Cimo Atheniensis (est vulgatissima historia), homo 

sane plumbeus, adolescentulam effiictim deperibat; quurnque 
haec ei io o, tanquam rem illius natura negatam, dixisset se 
eum, cum rniliturn centurio factus esset, amaturarn, homo 



DI ERT TIO I7 

militiae nomen dedit et m belli ducem pr eclari simum abiit. 
ocr te ingenio ad fiagitia impen e procli i natus erat; sed , 

di in quodam conatu ad sapientiae studium conversus, primus 
bilosophiam de oelo revocasse dictus e t t omnium phi

lo ophorum par n » appellatus. Cum quibu eterum recentia 
com onamus e.. mpla praestantium virorum qui mir sua sibi 
ignot in eni !iena ap ientia experti sunt. Iuliu Mazzarinius 
car in li de e foren em operam, gr garium militem, pri atae 
fortunae auli um praebuerat: t p r alia ex alii ci il ium 
agendarum r rum occa iones nata et ab am li imis 1ns 
im rudenti obiecta , sapientissimus ir politicu factu est qui 
apu Ludo icum '"I Galliae regem, particeps secretorum, 

erraro ma nae for tunae exemplo, in longa potentia obiit. 
Francis us uicciardinius in romano foro iuri prudentiam pro
fitebatur: at, a summis sui temporis pontificibus , in ratii atque 

deo in itus, compluribus pontificiae ditionis urbibu praefectus 
impo itus, um, per occasionem gallici belli quo Carolus VIII 
Italiam omnem concusserat, compl ura cum allis gravissima 
e bello nata negocia summorum pontificum mandatis transe
gi set, a de u sa ad res Italiae sui temporis cribendas 
animum adiunxit, e t italicae linguae hi toricus omnium facile 
princep e .. titit. Quapropter, quoquover us mentis oculis ci r
cum picite, quoquo ersus ino-enia circuma ite, abdita et ab-

tru as ve tras facultates scrutami nor , ut vestr um ignotum for an 
splendidioris naturae genium agnoscatis. 

Ita, uni e r scientiarum orbe circumacto, quam otissimum 
dele istis, eam altiore, quam ip i viri docti faciunt, animo 
profiteamini. on tantum (paucis ex mplis totum enus com
plectar) medicinam ut bene morbo curetis , iuri prudentiam ut 
s ienter de iure respondeatis, theologi am ut divinarum rerum 
rectam doctrinam custodiatis; sed quo ingenti animo sublimique 
arte vobi auditio lectioque praeiverint, eop e animo, eapse 
arte seq uatur neces e est lucubratio. Ea namque scriptorum 
principum per etua sic audiendo, sic legendo fi rmata consue
tudo egregiae naturae spente vos duxerit ut eos ipso in lucu 
brando iudices vobis semper praesentes adhibeati ; et illud a 

G. B. xco, Opere- VII . 2 
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vobismeti psis identidem sciscitemini 1 medici (propositis exem
plis insistam): - Quid 1 si haec l quae meditor scriboque 1 ipse 
audiret Hippocrates?- iuriscon ulti illud: - Quid 1 i haec 
audiret Cuiacius?- illud heologi: - Quid 1 i haec Melchior 
Canus audiret? - am qUl criptores 1 qui temporum etu ta

tem pertulere1 ibi censore proposuit 1 non potest opera lucu
brare quae non reliqua posterita admiretur. Grandibus his 
gradibus 1 quibus in ia apientiae grassemini 1 facile obis erit 
ulterius progredì ut non unus aliquis 'e trum dixerit: 

A ia Pieridum peragro loca1 

et ab aliis praestantissimis ingenio et doctrina viri aut ardua 
frustra tentata perficiatis aut hactenus intentata conemini: OS 1 

medici (propositis exemplis rem peragam) 1 historiis observa
tionibusque medicis undique collatis 1 alios aphorismos decer
nere, quae duum millium et plus eo annorum gloria adhuc 
apud unum perstat Hippocratem ; - iuriscon ulti 1 norninum 
iuri s definitionibu 1 qua scientia Aemiliu Papinianus iuri con 
sultorum princeps habitus est, et la obu Cuiacius 1 vel maxime 
fiorente eruditorum iuris interpretum saeculo, sese supra omnes 
efferebat1 universam iurisprudentiam per corollaria complecti 
(quod praestantissimum opus ut aetate ita 1un sapientia 
gran is Antonius aber in sua Iztrisprudentia papùzianaea ag
gres us est; at 1 sive in progressu difficultate d territus l si e 
morte occu atus, non ab olvit); - theologi philosophiae m -
ralis super christianae doctrinae principiis systema condere 
(quod Sfortia Pallavicinius cardinali magnanimo au u tentavit; 

e eadem re Paschalius api ntissima quidem COO'Ìtata 1 sed 
sparsa edidit; Malebranchius in ipso conatu defecit). Legite 
magni Verulamii aureum De aztgumentis scieJZfiarlt1n 1 et, si 
nonnulla excipias, semper suspiciendum et ob oculos haben
dum librum; et considerate quantum scientiarum orbis restet 
adhuc corrigendum 1 supplendurn 1 detegendum l 

eque vero vos incautos iste sive in idus sive ignavus 
circumveniat rumor: hoc beatissimo saeculo 1 quae in re lite-
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rana effecta dari unquam potuerant, iam omnia absoluta, con
su mmata, e rfecta e se, ut in ea nihil ultra desiderandum 
supersit. Fai us rumore t, qui a pusilli animi literatis differtur. 

iundus enim iuvene cit adhuc. am eptingentis non ultr 
abhinc annis quorum tamen quadrin entos bar b ries ercurrit, 
q uot no v in enta? uot novae arte , quot novae scientiae 
excogitatae? Acus nau tica, na is solis in tructa elis, tu bus 
opticu , Turricelli machina, machina pneumatica Boylis, an
gu inis circulatio, microsco ium, tubus rabum tillator ius, 
arabicae numerorum formae, informia magnitudinum genera, 
pul is pyrius, tormentum bellicum glandignivomum, tholus 
templorum , typi literarii, char ta lintea, horologium: singula 
quaeque o ti ma ma ima, et omnia antiquis prorsu incognita. 
Unde ortae no a na ali et nautica (q uibus novus terraru m 
orbis detectus, et geographia mirum quantum adaucta!)_, nova 
astronomiae obser ata, no ae temporum rationes, nova m un 
dana, nova mechanicae, nova phy ica , nova medicinae syste
mata, nova anatome, nova spargirica (Galeno tantopere desi
dera ta), no a geometr iae methodus (et arithmetica facta longe 
xpeditior), no a bellica, n a a rchitec tura, tanta librorum 

facilitas quae vile cit, tanta copia quae fatiscat. Quomodo tam 
r epente human i ingenii natura effo ta est ut ali a invcntu aeq ue 
egre ia sint desperanda? 

e de pondeatis an imum, generosi auditores: innumera 
resta nt adhuc, et forsan his, quae numeravimus, maiora, 
meli ra. In magno enim naturae inu, in magno artium 
emporio ingentia humano generi profutur bona in medio 
posi ta sunt, q uae hactenu iacen t neglecta, quia hactenu 
ad ea men heroica animum non advertit. Magnu Alexan
der, in Aegyptum delatu , u no suo magn ocu lorum obtutu 
isthmum vi it, qui Erythraeum a mari Mediterraneo dividit, 
et qua Nilus in Mediterraneum effiuit, et Africa siaque 
continentur; et dignum reputavit ubi suo nomine urbem 
fund aret Alexandri arn, quae statim et Africae et Asiae et 
Europae, totius Mediterranei maris et Oceani Indiarumque 
commerciis celebratissima fuit. Sublimis Galilaeus Venerem 
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orniculatam ob en a it; et de mundano y ternate admiranda 
etexit. b erva it ingens hartesius lapidis a funda iacti 

motum ; et no um s tema ph ' icum est meditatus. Chri
stophorus Columbus entum ab Occidentali oceano in os ibi 
adspirantem sen it ; et eo ri totel i a rgumento - ventos e 
terr i ni, -alias ultra oceanum esse terr coniecit, e t no-

um terrarum orbem d texit. dagnus Hugo rotius unum 
illud Li ii dictum: ~ unt qu edam aci et belli iur >) g ra
' iter a \erti t, ac De iure belli et pacis a dmirabiles libros edìdit, 
a q uibu si al i qua xpunxeri., incomr arabiles non irnmerito 

ixeris . 
Quibus illustribu argumcntis, quibu exemplis amplissimis, 

adolescentes ad ptima maxim nati, mente heroica a proinde 
magn animo lit rarum studiis incumbite; integram sapientiam 
excolite; rationem humana uni er am perfi ite; divinam fere 

e trorum mentium celebrate natura m; aestuate d eo, quo pieni 
esti ; sublimi spiritu audite, legite, lucubrate· her uleas subite 
aerumna . quibu xantlati , ab vero I e optimo maximo e
strum di vinum genus optimo iure probetis; atque adeo os 
heroas asserite, aliis o-enus humanum ingentibus commodis 
ditaturi. Quae amplissima in universam hum am ocietatem 
merita facili negocio et divitiae et opes et honores e t potentia 
in hac vestra republica con equentur. Quae tamen i ces a
verint, non manebiti , t cum eneca, aequo animo, hoc est 
non elato, si advenerint, e -cipieti , nec demi so, i abierint, 
resignabitis tultae furentique f rtunae; et contenti eritis eo 
divino et immortali beneficio quod Deus optimus ma imus, 
qui nobis, ut principio diximus , in universum genus humanum 
diligentiam iubet ve trum aliquos praecipuos delegisset, per 
quas suam in terris loriam e ·plicarit. 
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Dorninus canonicus Torno re id at et referat . 
N apoli, 26 octobri 1732. 

anonicu d minus ASTELLJ, icarius aen rali 
orninus PETR U MAR us GtPTIU , anonicu deputatus. 

Eminentissime et re erendissùne domine, 

m i ti, eminenti sime domine, me de libell cu i titulus 
D mente lzeroica, auctor I hanne Baptista ico, cen uram pro
fi rre. Parui. t quid n eam? uctor m pro i id et censurae 

t cumulatissima !audi (quae duo mnino id m unt, dum de 
auctori huiu lu cubrationibu di eritur) lo o e t. pu culum 
tamen hac peculiari lau e ex rnandum s t, qu d fid i catbolicae 
optime er it nedum a d sci nti rum tutam olidamque acqui i
tionem i m lati simam sternit. uid :> ntirem, semperque en-
erim, dixi: tuum eri t , eminenti ime d 1ine , a uctorita te m in iu 
vulg tione imp rtiri; tuum erit iudicium meum stabilia confir

m que . 

Datum N eapoli, die 2 octobris anno hristi MDC XXXII. 
Emiueutia estrae 

devinctissim us clien . 
o re IuLI s ToR 

Attenta supradicta relatione domini canonici Torno, imprimatur. 
Neapoli, 2 octobri 1732. 

Dorninu PETR MAR G!PTI s, 
canonicu deputatus. 
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II 

EL E ORE I ILE 

!Ja nificus utriu que iuris doctor 
scripti referat. 

icolaus Capa o videat e t in 

apoli, die 12 novembri 1732. 

J1.1AZZACCARA regens, lO E 'E re ns, V TU RA regen 1 CA TELL[ 
reaen , PEYRJ regen , P TER ·ò regen 

pectabile regentes Lauria et p · acane non inte rfuerunt. 

ATHA 

Excellentissime princeps, 

ut imperio tuo obtemperarern, legi di ertationem para ceva
ticam Regiis Studiis inchoandis a iro clarissimo I hanne Baptista 
ico habitam De mente heroica, ubi nihil prorsus occurri t quod 

vel Cae. ari iura v l m rum di ciplinam ulla ex parte iolaret: 
imo ero doc.ta parene i tudio orum iuvenum anim s cum ad 
liberale artes plane capes endas, tum ad suum cuique excutiendum 
ingenium, ut ad ublimiora sernper contendant, prae laris argu
mentis ornataque diction , non xcitat tantummodo, erum etiam 
urg t vehementis ime. Itaque, si quid in me iudicii e t, dignam 
am e se exi timo qu ae operis typographicis publica fi t, i m do 

tua, quam prae ceteris su picimus a veneramur, eodem acce ri t 
auctorita . a le. 

Neapoli, ad diem X V kal endas decembris anno 1732. 
xcellentiae Tuae 

addictissi mus er ulus 
Nl COLAU CAPASS . 

Visa suprad icta relatione, imprimatur, verum in publicatione servetur 
regia pra rnatica. 

MAZZACC RA regens, [QVE E regens, PrSACA E regens, E TURA 
regens, CASTELLl regefls, PEYRI regen , PA TER ò regens. 

Provisum p er S . E. eapoli, 24 no embris 1732. 
Illustrissimus dux Lauriae non interfuit 

THA A IUS . 
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I 

SUL DIRITTO TUR L DELLE GENTI 

A PROPOSITO DELLA PRE ENTAZIO E 

DELLA ECO D « CIE Z UOVA ~ 

A MO'SIGNOR R ESTO D'HARRACH. 

Dedicatoria al D Harrach, scritta in nome del traduttore e premessa alla 
Sifilide di Girolamo Fracastoro vòl ta in italiano d a Pietro Belli. 

Eccellentissimo e riverendissimo signore, 

perché, come i libri d'ogni piu sublime scienza, cosi quelli 
di medicina da' chiarissimi autori furono scritti a potentissimi 
re o altre persone g randi - come Asclepiade , sommo filoso
fante, medico ed oratore, crisse i suoi a Mitridate re di Ponto , 
e 'l famoso Colleo-io de' medici di Salerno scrisse il celebre 
libro intitolato La scuola salernitana a Roberto r e d' Inghil
terra,- sopra questi esernpli, e qui ora quello, piu potente 
di entrambi, dell' incomparabil latin poeta e famoso medico 
de' suoi tempi Girolamo Fr cast ro, ch'indirizzò la sua ma
raviglio a Sifilide a monsignor Pietro embo amplissimo car
dinale, io ora prendo l ' rdire di presentare um ilmente al
l'Eccellenza Vostra riverendissima questa traduzione, la quale 
ne ho fatto nella nostra volgar lingua. La qua le, quanto per 
se stessa non lo è, tanto per lo merito del celebratissimo 
au tore e di essa opera originale, riputo degna di portare in 
fronte il vostro nome chiarissimo; anzi stimo far cosa che, 
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se lo stesso Fraca toro i esse a' di nostri , a rebbe essolui fatto, 
messe in contesa, o sia contrapo to, la nobil ta, l'eta, l'erudi
zione d 'entrambi. Pietro Bembo, gentiluomo iniziano , la qual 
è nobilta di signori in una repubblica aristocratica la piu ripu
tata d l mondo: lla, nata da una delle piu nobil i e splendide 
ac:e della ermania, la quale non accolse mai dentro il suo 
eno toghe e fasci romani, i quali coman arono a tutto il 

mondo. Quegli, vecchio, fu cri to cardinale di anta Chie a: 
oi, in troppo gio anil eta fatto auditore della agra Ruota 

romana, prossimo cagliane all'amplissima degnita del cardi
n a lato. Quegli , ornato di amene lettere, latine toscane, cosi 
di prosa come di erso, onde fu uno de' maggiori lumi de' 
letterati del Cinquecento; voi, di piu , ricco di scienze riposte 
e sublimi, per le quali gia siete in ammirazione alla repub
blica de' letterati. Imperc'ocché Ella, insieme con l 'eccellen
tissimo signor conte Ferdinando, tanto ne' grandi talenti e studi 
generosi quanto per lo nobilissimo sangue, germano fratello 
vostro, per molti anni in Roma con la direzione del dottis
simo padre abbate don Celestino Galliani, ora ben degno 
arcivescovo di Taranto, e dell'eruditi simo signor canonico 
Marcy, assai ben costumato aio vostro, essendo stata instruita, 
doppo le cognizioni delle lingue, delle leggi civili e d Ile storie 
profane, a maraviglia bene nelle mattematiche , nelle filosofie, 
nelle storie ecclesiastiche e ne ' sagri canoni, e sopra tutt 'altre 
nell 'ampia scienza sublime del diritto naturale delle genti, la 
quale tutte quasi le dianzi noverate discipline, come propia 
supellettile, debbono fornire ed adornare. 

tudio degno della vostra anima grande, l'erudizione del 
diritto che fu detto fas deorum », le cui leggi son acclamate 
« leges generis hu:nzani ~ , << leges aeternae >> , < foedera ltumanae 
societatis »; diritto col quale i vincitori regolano il cieco fu
rore dell'armi e la sfrenata insolenza delle vittorie, e i vinti 
ne consolano i danni delle guerre e la suggezione delle con
quiste; il cui prudente si può degnamente dire «giureconsulto 
del genere umano»; la cui professione porta di séguito neces
sariamente la gloria, pere' ha per fine la conservazione della 
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um na socie a, la qual è tutta l'occupazion della gloria. Giu
ris rudenza incomparabilmente piu degna sopra quella delle 
le gi o di Atene o di parta o di Roma, le tre piu luminose 
citta che fiorirono nella scorsa di tutti i temp i e nella diste a 
di tutte le nazioni, i diritti delle quali furono picciole parti-

elle di questo diritto universal ed eterno. Sapienza degna 
del popolo romano, d lla cui gr ndezza non ide il sole mag
gior al mondo, come, senza punto d'adulazione, irgilio con· 
cede a' greci tutte le belle arti dell'ingegno, concede le scienze 
riposte, concede la gloria del bel parlare, ma riserba la sa
pienza di tal diritto a' romani : 

Excudent alii spirantia molliu aera 
(Credo equidem), vivo ducent de marmore vultus, 

rabunt cau sas melius, caelique meatus 
De cri ben t radio, et surgentia sidera dicent: 
Tu regere imperio populos Romane, memento. 
H ae ti bi erunt artes: pacique imponere morem 
Parcere subiectis et debellare superbos. 

P rché questa scienza e propia delle sovrane potenze, e 
perciò, dalla romana sappientemente praticata, fece tutta la 
r omana grandezza: ma non è ella professata pubblicamente 
sotto le monarchie, perché i monarchi la racchiudono dentro 
i l or gabinetti; non nelle repubbliche ari.stocratiche, perché 
sol importa saperla a' loro senati regnanti, de' quali l'anima, 
con cui reggono e vivono, è '1 segreto di Stato. E per ciò il 
grande Ugone Grazio ne 'ncominciò prima di ogni altro a 
trattare, e per la sua innarri abile erudizione e dottrina, che 
v 'abbisogna ano, ne di enne principe in tale sorta di studi: 
perch'era cittadino di una repubblica libera popolare, nella 
quale per civil natura cotale scienza debbe a tutti essere pub
blica, o e ogni cittadino dee esser ben informato di tal di
ritto per comandare giustamente o guerre o paci o allianze 
o altra delle parti che ne compiono l' intiero subbietto. Ch'è 
la cagione per la quale ne so n erette pubbliche cattedre in 
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landa e nelle citta libere di Germania, e non nelle altre 
nazioni di Europa, ove dappertutto si legge di giurisprudenza 
pri ata. Perché gl'imperadori romani ne chiusero nel Corpo 
delle romane leg.rri solamente quelle che trattano della privata 
ragione e le menome della pubblica , be parlano de iure 
fisci e degli ordini civili e de' corpi delle a rti e collegi : onde 
niuno di tutti gl' interpetri co i an tichi come moderni appli
carono l'animo a ragionarne. 

Per tutto ciò l 'Eccellenza Vostra ri erendissima coli' eccel
lentis imo ostro signor fratello, indirizzando entrambi i ostri 
magnanimi studi al glorioso fine di servire in ques a parte 
all gloria del nostro augustiss imo imperadore, a ui partico
larmente per la giustizia dell' armi inchina riverente tutta 
l'Europa e l'A ia timorosa s'umilia, si determinarono di fare 
un letterario iaggio per conoscere gli uomini valorosi in 
sapere, e particolarmente di tal diritto. ello che seguiste 
l'esempio del saggio lise, 

Qui more hominum multorum vidit t urb 

faccende uso per la sapienza de' fatali errori e delle fatali 
tempeste del mare, che sono i bollori e i tra porti della gio
ventu, la qual è pi u tempestosa nella condizione de' grandi; 
schivando le Calipsi le Circi, le irene che sono i piaceri 
de' sensi, troppo esposti alla fortuna de' o rani; superando 
le rabbie funeste di ciila e Cariddi , che sono le violente 
passioni de' gio ani, e piu de' g io ani nati grandi; ccorta
mente schernendo la fi rezza ed immanita de' Polifemi, che 
sono la ferocia e l'or oglio, i quali soglion esser izi de' 
grandi. Cosi - forniti di varia e profonda letteratura, la qual 
rendete piu ammirabile col sublime ingegno di che siete a 
dovizia da una benigna articolar natura dotati, con una i va 
presenza di spirito che vi da la vo tra natura! ignoria, con 
una vasta comprensione che vi ha fatto la vo tra grandezza, 
con un purgato giudizio coltivato da una severissima critica, 
con una somma chiarezza di mente provenuta i dalla potenza 
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nella uale iete nati e cresciuti, della quale è propia la faci lita 
h i ha p rodu to un ignori! eloquenza con cui sponete 

in una natu rale f cile e spiegata campar a le pi u astruse ed 
a spre mat rie tlelle qu i im rendete a ragionare (le quali 

irtu della n: ente rendete amabilì e care con la sin olare soa
ita de ostumi, 1 uali a m raviglia temperate di gentilezz 
di gra ita} -con augusti u pici artiste er lo vo tro let

terari i gQio Roma; e, iunti qu i in apoli, i conci 
l iast la enerazi ne di tutti i dotti uomini co' quali entra te 
in letterari ragionamenti, d 'qual i pra tutt'altri mo tra te 
di dilettarvi di quelli che i face sero d' intorno a materie d i 
diritto na turale dell e nazioni. Con l occa ione d'uno d 'qual i , 
e en o ene l'Eccellenza Vo tra ri erend i sim ricorda ta, Ila 
• l le ttor d i eloq uenza di que ti Reo-i tud i, ignor Giambat 
t i ta ic , ch'è 'l primo il qua le in Italia n 'ha scritto, gen
t ilment di se d i averne in Roma eduto un di lui li bro che 
n e trattava; e si gl i d i de l ardi re di presentaruli lo il g iorno 
appresso, ed Ella on gra ndezza d 'animo gradinne il pre nte 
ed onoronne l autore. Qu indi per lo r imanente d ' Italia e per 
o ltramonti desta te d i voi l'ammirazione n g li an imi deO'Ji 
p iu gra nd i letterati· d ' uropa come d l s ignor abate Lon ue
rue , il qua le per l'ammirabil e ubli mita del apere vi en ripu
tato il crate de lia F r ncia; del sign r Fon tenelle, gra n fi lo-
ofo e mattematico , ond ' è r iputa to un de ' maggiori ornament i 

d e ll 'Accademia rea] di PariO'i ; de' d u rari ingegni de ' q uali 
va adorna e su perba l c lebra tissima ccademia di Le den , 
voglio dire del sig nor Graa vezande e d el ig nor itriari o , i l 
p rimo a sai ec e llente nelle cienze fi iche e mattematiche, 
1 'altro nell a co nosce nza um v r a l e delle l gi e della tori a , 
apprend ndo d a quel! , come da ivo e pieno fonte , le pe
rienze d ' intorno a ll a n turai cienza, e da q uesto il diritto 
de lla n atura e delle genti, al qual solo fine imprendeste si 
lode ole e lun o cammino . 

Formov i a cotesta ublime e, per parlare con degnita, 
eroica idea di apienza la vostra splendidissima prosapia, nella 
quale, come ruscelli in fiume, è derivato il sangue di tante 
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case sovrane della Germania, e, come aure feconde , vi cospi
rarono a ere cere, germogliare e produrre le celesti frutte del
l'umano e di in apere i vostri gloriosi maggiori, per imprese 
di guerra e per arti di pace chiaris imi. E perché fòra ben 
lungo, e materia piu ampia che da chiuder i dentro i brievi 
confini d'una lettera, ripetergli da' loro primi antichissimi tempi, 
e perché ad imitare vagliano piu efficacemente i vicini, e piu 
di tutti i presenti, cote ti furono un eminentissimo e per dot
trina e per alti maneggi sappientissimo cardinal Eroe to Adolfo 
,, Harrach, arcivescovo di Praga e escovo di Trento, il quale, 

incaricato egli affari deH' imperadore, )nter enne a\ c ncla' e 
i Clemente X· un signor conte Ferdinando Bonaventura di 

Harr eh, vostro avolo, maggiordomo maggiore e primo mini-
tra dell'imperadore Liopoldo di gloriosa memoria; i vostri 

valoro i zii, monsignor di Harrach , arcivescovo di alzburgo, 
passato a miglior vita, e 'l signor conte feldmaresciallo Gio
vnn Giu eppe conte d' H arracb; in itandovi a generosa gara 
it signor conte Federico, primogenito fratello vostro, in iato 
per lo regno di Boemia alla ieta di Rati bona, ambascia
dore alla corte di Torino ed or incaricato degli piu importanti 
affari di ua cesarea cattolica llaesta alle · corti dell'Imperio; 
come anco il ignor conte Vencislao di Harrach, gran croce 
della Religione gerosolomitana, ed in acerba, quantunque assai 
di enno matura etade, glorio o generale delle galee di tlalta, 
e per essa ReliO'ione ambasciadore al re di Portogallo ed a 
questo nostro eccellentissimo ignor viceré, vostro padre, ed 
ora colonnello nel reggimento del siO'nor conte maresciallo 
vostro zio. Ma piu d'ogni altro sopra cotesta O'rande idea 1 

ha. formato col i o esemplo della sua ìncomparabi l virtu e 
apienza, l'eccell ntissimo signor conte d Harrach, odierno vi

ceré di que to grande reame, vostro padre degnis imo, il 
quale, gloriosamente ostinato del olo giusto e diritto , glorio-
amente appas ionato del solo merito, ha promo so s ppientis

simi giureconsu lti a r egi maestrati, dottissimi e santi simi 
preti e regolari (e tra questi, con raro esempio, dentro un 
anno o poco pi ù, cinque reg1 lettori dì questa Universìta) a.• 
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regi ve co adi, e, con una sollecita vigilanza opra degli or
dini, con una o ser anza religiosissima inverso le leggi, con 
un pazienza indefessa e singolare benignita nell ' udienze, con 
una inistancabile industria, soprafino scorgimento e ammira
bit p rudenza nel comandare gli affari, con una venerabile gra-

ita nelle ri po te, con una sempre a sé simile e con tutte 
l'altre orrispondente con tanza nelle azioni , ne fa godere la 
pubblica sicurezza, nonché ne' luoghi celebri, nelle pi u diserte 
campagne, l 'abbon anza nelle piazze, la giustizia ne' tribunali 
e la civil felicita dappertutto. Onde pubblico oto è di tutti 
che ' l nostro a uo-u tis imo imperadore , re dell a pagna, lo i 
mantenga al go erno di questo Regno finché egli vi e, e che 
viva gli anni di estore. E ben tutto ciò che, con addolorare 
la ostra modestia, bo detto di oi , e molto anco di pi u , che 
noi n e abbiam d etto di meno, ua cesarea cattolica 1Iaesta 
ha conte tato, con aver nominato l ' Eccel lenza Vostra riveren
dissima all'audito rato della agra Ruota romana, e ne fa 
spera re in brieve lo stesso dell'eccellentissimo signor conte 
Ferdinando, formato con essolei allo stes o torno cosi della 
dottrina come della irtu. 

Si compiaccia ad unque l' Eccellenza ostra riverendissima, 
per tutti questi a rgomenti, di gradire, con la grandezza del
l'animo propia del vostro alto stato e sapienza, questo picco! 
dono che ri vere n temente l'affero in testimone del moltissimo 
che, con tutti i giusti estima tori dell e cose, io professo della 
stima che si debbe al merito estro immortale. 

Nap li, a di 10 ottobre 173 r. 

Di o tra ccellenza r i erendissima 
umi lissimo di oti simo d obbligatissimo servi tore 

p l ETR BELLI. 





II 

LE ACCAD , HE E I AP 
TRA L~ IL FIA E L'EL XZA 

Di cor o pronunziato nella quarta inau urazion annu dell'Accademia 
deali ziosi radunata in casa di don icola alerno dei baroni di 
Lucio-nano 

ennaio 1737). 

Questo nome Accademia», che abbiamo reso da' greci 
per significare un mune d'uomini lettera i umt1 Insieme 
affin di esercitare cr] i n egni in lavori di erudizione e dottrina, 
egl i embra che c n più propieta di origine non si con venga 
a altra che a que ta nobilis ima ragunanza. Im perciocché le 
altr o sono state istituite per recitarvi di cor i d'intorno a' 
singolari problemi appe i all'arouta bila n ia di contrappo i, 
o per disaminarvi particolari arcromenti o di lincrue o di e pe
rienze. Ma l'Accademia fondata da ocrate era un luorro do
v' gli n eleo-anza c n c ia con ornamenti ra iona\'a di tutte 
le arti dell'umano e divin sapere iccome in questa è ordi
nato che gli accademici con colte, abbondanti d ornate 
dis ertazioni vadano correndo tutt l'am pio campo della 
sapienza . Talché que t'a ademia può dir i quella o e cerate 
ragionava. 

n tale ordinamento reca primieramente quella grandi ima 
utiliui: che quantunque i gentili piriti, i quali ri si radu
nan , e si o per diletto overo per profe sione ieno applicati 
ad un particolare tudio di lettere , per m i fatti cong·re 

G. B. xco, Opere ·VII. 3 
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engonsi col tempo a fornire di tutte l e cogni zioni che fan 
isogno ad un sappiente compiu o. Di poi, c iò che importa 

a s issimo vi i ricompongono col lor natura! legame il cuore 
e la lingua, che ocrate , 

pien di filo ofia la lingua e l pett , 

tene a trettamente conO'ionti in ieme. Perché fuori della di 
lui scuola si fece quel iolento di orzio: che i ofi ti eserci
tarono una ana arte di fa ellare, e i filo ofi un a secca ed 
inornata maniera d'intendere. Però gl i altri reci filosofanti, 
come di una n zi ne quanto mai dire o immaginar si pos a 
dilicata e gentile, scrissero in una linO'ua l quale, come un 
ottilissimo puro velo di molle cera si stendeva sulle forme 

astratte de' pensieri che concepì ano; e, quantunque ne' loro 
filosofici ragionamenti ave sero rinnonziato all'ornam nto e alla 
co ia, però conservarono l' leganza. 

Ma, ritorn andosi a colti are le filosofie in mezzo alla piu 
robusta barbarie, dando i cominciamento A erroe col com
mentare Je opere di Aristotele, i s ' intro ussero una sorta di 
parlari ciechi affatto di lume, non che pri i di ogni soa ita 
di colore, una maniera sazie ole di ragionare, percbé sempre 
l' iste sa della forma sillogistica, e un portamento n gbittosis
simo, dando i numeri tutto l'ordine a ' loro discor i co n quelli 
« Praemitto primo )! , ~ Praemt'tto secundo )! , ~ Obiicies primo )! , 

<< Obiicies seczmdo » . Tanto he, se io non 'ado errato, porto 
opinione che, [se] ne' nostri tempi l'eloquenza non sia rimes a 
nel lu tro de' latini e de' greci, quando le cienze vi han fatto 
progressi uguali e forse anche rnaa-giori, egli addi enga peroc
ché le scienze s insegnano nude affatto d'ogni fregio dell ' elo
quenza. E, con tutto che la cartesian filosofia abbia emen
dato l' error dell'ordine in che pecca ano gli scolastici, riponendo 
tutta la forza delle sue pruove nel metodo geometrico, però 
egli è cosi sottile e stirato che, se per mala sorte si spezza 
in non avvertire ad una proposizione, è niegato affatto a chi 
ode d'intender nulla del tutto che si ragiona. 
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a dall ' ccademia di Pia one, che avea udito per ben otto 
a nni u ci Demostene, e u cinne armato del uo in itto en
timema, ch'egli for ma a con un assai ben regolato di ordine, 
a nd a ndo fuori della cau a in lontani sime co e, delle quali 
tem rava i ful m ini de' suoi ar omenti, i quali , cadendo, tanto 

iu balo rd i ano gli udito ri quanto a e ol ui erano stati piu 
divertiti. E dalla stessa ccademia Cicerone profe a essersi 
ar ricchit della fe lice sua copia, che, a guisa d i gran torrente 
d 'in erno, sbocca dalle r ive, allaga le campagne ro ina balze 
e pendici, e, rotolando pe a nti sassi d a nnose uercie, trion
fa nte di tu tto ciò che fecegli re istenza, si ritorna a l propio 
letto dell sua cau a. 

é a difesa del nostro poco spirito, per que to istesso che 
a ffettiamo ' e ere tutto spirito , gio a punto r i pender quello: 
che Demo tene e Ciceron e regnarono in repubbliche popolari, 
nelle quali, al dir di T aci to , anno del pari l eloquenza e la 
liberta. Perché quell ' eloquenza, che aveva Cicerone usa to 
nell liber ta, oscia doperò ppre so Cesare, fa tto signore 
di Roma , a pro di Quinto Ligario: nella qual causa g li tolse 

alle mani, as oluto, quel reo che 'l ditta tore, in entrando 
nel Consiglio, i era apertamente professato di condannare, 
dicendo quelle parole : « lunqumn Jwdie tarn bene dixerit Ci
cero~ quin Lig arius e nostris manibus e.fiug iat ~. E nel Cin
qu ecento, nel ua le si celebrò una api nza ben parlan te , 
cosi iulio Camillo elmi n io fece enire le lagri me su l i occhi 
di ra nce co I re di rancia con l'oraz ione che gl i disse per 
la liberazione di suo fratello, come monsignor Giovanni della 
Casa commos e l' imperador Carlo con quella detta li per 
la restituzion di Piacenza. E pure l 'orazione a pro di Ligario 
è la piu g loriosa di tutte l 'altre di Ci erone , nella quale egl i 
trionfò con la lingua di chi con l 'armi a ea trionfato del 
mondo: e ell'altre due recitata l'una ad un grandissimo re, 
l 'altra ad un chiarissimo imperadore, quella è una reg ina, e 
q ue ta l'impera trice delle orazio n i to cane. 

r, per raccogliere il detto in brieve, voi, signori, con 
maestre ole accorgimento adoperate di praticare quel precetto 
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di , razio, che, ri tretto m tre •ersi , contiene tutta l 'arte cosi 
11 prosa come in versi di ben parla re: 

cribendi recte apere e t e principium et fans: 

perché non vi è eloquenza senza verita e degnita, delle quali 
du partì componesi 1a sapienza. 

Rem tibi socraticae poterunt ostendere chartae: 

cioè gli s udì della morale, che principalmente informano il 
sapere dell uom , nella quale, piu che nell ' altre parti della 
filosofia, Socrate fu divinamente applicato; onde di lui fu detto: 
K llforalem pltilosoplliam Socrates de coelo revocavi! 

erbaque pro i am rem non invita sequentur: 

per lo naturallegame onde n i dicemmo essere stretti insieme 
la lingua e ' l cuore, perocché ad ogni idea sta naturalmente 
la sua propia oce attaccata, onde l'eloquenza non è altro 
che la sapienza che parla. 

Sono scorsi ormai ben tre anni che qu esta nobile acca
demia, in questo riguarde ol lu go dal gentilissimo ignor 
don iccolo alerni onorevolmente accoJt , fu i tituita e, con 
lo stesso fervore col quale ha incominciato, felicemente pro
siegue, contro il maligno corso della stolta fortu na, la quale 
le be lle imprese attraversa, e so · enti fiate ne' primi lor generosi 
sforzi invidiosa opprime. Or in que t'anno la vostra genero
sita, sopra ogni mio merito, mi ha voluto d ordinato custode 
e colleg del signor di Canosa, nobilissimo fregi di cui questo 
omune si a orna, avend vi creato censore il signor don Paolo 

Dori , ment di rari e sublimi lumi e , per le molte opere di 
filo fia e di mattematica, elebratissimo tra dotti di questa 
eta; e, per colmarmi di ommo e s vrano onore, mi ha co
mandato che ]o vi facess i l 'anni v .· aria apertura. Laonde rac
colte t utte le mie potenze in un pensiero di altissima rive
renza, dettan .orni la formala il gran padre gostino, sot<to 
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la cui protezione quest'accademia sta rassegnata, concepisco 
q uesto voto con queste solenni e coosegrate parole: - Odi, 
umilmente ti priego, odi, non favolosa Minerva, Sapienza 
eterna, generata dal divin capo del vero Giove, l'onnipotente 
tuo Padre. Oggi in tua ode, in tuo onore, in tua gloria si 
riapre questo quarto anno accademico: lo che sia a p!7rfezione 
di questi ben nati ingegni, poiché la sapienza è la perfezio
natrice dell'uomo nel suo pro pio esser d 'uomo, cb' è mente 
e lingua. 





III 

p IA E R T ORIA 

PREME A ALLE <: RIME CELTE~ Dl GHERARD DE ANGELI . 

(Firenze, 1730) . 

GIAMBATTJ TA VICO AL LEGGlTORE . 

Il signor De Angeli quattro suoi canzoni eri, che a lui 
giovinetto ave ano conciliato la tima de' dotti uomini, ha in 
buona parte suppres i e, in poca rimastavi, ha migliorati e 
contornati ad una form a piu luminosa. Lo che certamente, 
o cortese leo-gitore, dovratti ree r maraviglia: che, non es-
endo in lui a ncora, n on di iam raffredda to, ma intiepidito 

l 'ardor del!' in enzione , e invenzion giovanile- il qual, fer-
endo, rappresenta l' o ere troppo conformi all'idee, dalla 

q ual conformazione e non altro nde, nasce il comp iacimento,
egli, con senil maturezza di senno, abbia potuto sconoscere 
tal i suoi nobili parti 'ingegno di fresco na ti , i q uali natu
ra lmente n n si scono cono che per lunga eta dagli au tori 

ia fatti ecchi. Ma ce erai di maravigliartene, se sara i p r
suaso d ell 'altezza dell'animo, che è ' I fomento onde s 'accende 
l 'e tro che debbe infiammare lo stil sublime , con la quale l 'au
tore, d isprezzando tu tto ciò che uol ammirar il olgo, e 'n 
co nsegu enza og ni dottrina o vana o falsa che si appaga sul 
I ammirazione d el voi o, le lodi di e si dotti gli non ha per 
meta, ma per incenti i o sproni al corso che tiene verso la 

era gloria . Mara iglia bensi do ra cagionarti che egli ha ciò 
fa tto , ove abbia avuto alcun brieve tempo di rallentar l 'animo 
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d gli sudi sev ri e gravi o dalla scienza in divinita o da ' 
la n elle gre orazioni, le quali, ora da lui recitandosi , 
tanta lode gli • c ui tano appre o i accenti quanta gliene 

evano recato le poe ie. 
Perché le co e ella nostra teoloO'i , che superano ogni sen o 

ed ogni imma inazione, i troppo IJOS no la poetica facolta, 
la u l allora è piu grande ov iu vivamente sente ed im
magina. d appo i greci e i latini furono co i stabilmente 
di i i e fermi e religios mente o ser ati i confini de !l'eloquenza 
e della poesia, che non vi h. pur uno ch' e e i scritto ed 
orazioni e p emi; e di Ci erone che v Ile o arlo, venner 
in tanto discredito, che frane mente da Giovenale ono mot
teggiati c: ridenda poemata . Cagion di ciò ella fu: p rché, 
vi endo e se lingue, e r gnan o le me e ime in repubbliche 
popolari; e perché la lingua de ' poeti dee ser diversa dalle 
volgari de ' popoli, onde Ciceron dis e « poetae aliena», 
come meglio altri leggono, ~alia lingua loquzmtur ~, per quella 
etern propieta u cente dalla natur d i . a poe ia, ritru -

a ta nella cienza nuova, ch'ella fu un parlar naturale d 'po
poli eroici, i qua li fiori rono innanzi d i form rsi le lin ue 
·olgari: per ciò g li orator i i g uardarono a tutto potere di 

comporre in ersi, er timore che nelle di erie non cade se lor 
innav e utam.ente di bocca alcuna e pressione la uale, p r
ché noo olga re , offendes e il popolo, che ole a ben es er 
informato d elle cau e le quali s i trattav no , e de' moti i onde 
dove a p iu in uo che in altra form comandarle: per l u1 
contr ria ragione, i poeti erano naturalmente vietati di eser
citare l'arte oratoria. Ma, qu ntunque ora nell'I talia non 
ia tal timore, perché la ling ua della prosa oggi è una lingua 

comune de ' li dotti e gli tati v i son quasi tutti monar
chi i , ove non ha molto che far l'eloquenza, per ciò che ne 
avvi a l 'autore del dialogo De caussis corruptae eloquentiae, 
sia egli Quintiliano o Tacito, pur dura ta l distinzion di con
fini che, tra tutti, appena due i han lavorato orazioni e 
poesie egualmente gr ndi , Giovanni Casa e iulio Camil lo 
Delminio. Cota l rifie sione ti può dare certo argomento, o 
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leg itore c e ' l no ·tro aloroso gio~ a ne ab ia a riuscire anche 
un gr n e p redicatore. 

Ciò finora i è detto er uello riguarda l ' ingegno, la fa
colta e 'l giudizio dell'autore. 1i rimane poco a dire per ap
pruo nene il costume. gli aveva ciò fatto per tranquillare 
la co cienza delle sue co nizioni e eder n tamente tutti i 
uoi componim nti ves iti d'un colore piu conforme di stile. 
1a gli amici, i quali opra il di lni animo, naturalmente o-en

tile e o equioso, os on molto e per amicizia e per autorita, 
e co' conf rti e co' prieghi l ' hanno spinto che la eia e di 
nuo o u cirgl i per le stampe. on è perciò che contengano 
cose le quali convengano al suo pre ente phi de no stato, e 
pochi imi componimenti fatti da lui nella piu fervida etade, 
pur da ensi onestissimi ono avvi ati. 

Vi i felice . 





I 

!DE D A GR 1M TIC FIL FICA 

proposito della G1'ammatica di Antonio d'Aronne. 

La metafisica è una cienza la quale ha per oggetto la 
mente umana: ond'ella si stende a tutto ciò che può giam
mat ensar l'uomo. Quindi ella scende ad illuminare tutte le 
a rti e le scienze che compiono il subietto dell'umana sapienza. 
Le rime tra que te sono la gr mmatica e la logica: l 'una 
che da le regole del parlar dritto, l'altro del rlar vero. 
E perché, per ordine di natura, dee precedere il parlar vero 
al pari r dritto, erciò, con generoso sforzo, iulio Cesare 

ella ca! , seguitato poi da tutti i migliori grammatici che 
gli ennero dietro, si diede a ragion re delle cagioni della 
lingua latina co' principi di logica . Ma in iò gli venne fal
lito il gran disegno, con tt ccarsi a' principi di logica che 
ne pen ò un parti colare uomo filosofo, cioè con l logica di 

ristotele, i cui prin ipi, es endo troppo uni er ali, non ri e
scono a spiegare i quasi infiniti particolari che per natura 
vengono innanzi a chiunque vuoi ragionare di una lingua. Onde 

rance co nzio, che con magnanimo ardire gli tenne dietro 
nel la sua Mùzerva, si sforza colla sua fa m o K ellissi» di 
piegare gl' innumerabili particolari che o en a nella linO'ua 

l tina, e con inf !ice succes o, per salvare gli uni ersali prin
cipi della logica di Aristotele, riesce sforzato e importuno in 
una quasi innumerabile copia di parlari latini, de ' quali crede 
supplire i leggiadri ed eleganti d ifetti che la lingua latina usa 
nello spiegarsi. 

• 
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Ma il quanto acuto tanto avveduto a utore di questa no-
ella Grammatica ha ridotto tutte le maniere di pensare che 

nascer mai po sono in mente umana intorno Ja sosta nza, e le 
innumerabili arie dhrerse modificazioni di e sa, a certi prin
cipi rnetafisici cosi utili e' comodi che si ritruovano av erati 
in tutto ciò che la grammatica latina propone nelle sue re
gole e nelle sue eccezioni. Il frutto d 'una si fatta gramma
tica è grandissimo, perché il fanciullo, senz'avvedersene viene 
informato d una metafi ica, per dir cosi, ratica, con cui 
rende ragione di tutte le man iere del suo pensare: appunto 
come colla geometria i giovani pur senz a vedersene appren
dono un abito di pensare ordinatamente. Per tutto ciò, secondo 
il mio debole e corto giudizio, stimo questa Grammatica degna 
della pubblica luce, siccome quella che porta seco una disco
verta di grandissimi lumi alla repubblica delle lettere. 



v 

LE TRAD ZIO I POETICHE 

IL «DE RER A TURA» DI L CREZIO 
E L'A TICHITÀ .. BIL T ELLA MEDI I A 

Prefazione alla Sifilide di Girolamo Fracastor , tradotta da Pietro Belli. 
( [ 73 I) 

L DISCRETO J.EGGITORE GIAI\IB.\TTTSTA VICO. 

Il ignor don Pietro Belli, nato da una delle più nobili 
f miglie che illu trana la cita di L cee -la quale, dopo a
poli, cap itale di questo Regno e per ma nificenza di edif1ci e 
per frequenza di abitatori e per i plend re di civili co tumi e 
per ri chezza di marittimi traffichi, è la piu riputata,- ad rno 

i buone COO'nizioni di filo ofia, a sai bene inteso di lingua 
l tina nel la to cana versati sim , ha tradotto la ifilide di 

irolamo raca toro, la qual ora, o per elezione o p r for
tuna, hai tu, discreto legaitore, pre o tra le mani. Mi piace di 
ragguagliarti cosi della cagione la quale l'ha mo so a far que
sta traduzione, come del cnn iglio c'ha s guitato in ondurla. 

La principal cagione, la quale l'ha indulto a farla, è stata 
per profittare nella toscana poesia, la qual faculta non può 
c n più util esercizio acquistar i che col, traducendo, gareg
giare i poeti migli ri della lingua latina, tanto naturalm ntc 
eroica, sublime e grande quanto è tenera entile e dilicata 

Jaarmente la greca. Perché, cosi faccenda, le nobil maniere 
de l concepire p etico re tano pi ù altamente impresse nella 
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fantasia col trattener isi molto so ra e col proccurare di ren
derle nella no ra fa ella con iguale splendore, ornamento e 
bellezza; ond' è a enuto che g li piu valorosi to cani poeti del 
Cinquecento sono sta i anco chiari poeti latini, come lo furono 
Gio anni Cas , Pietro Bembo, Giacomo annazaro ed altri. 

In i fatto studio egli. om' ra diritto e ragione ha am
mirato il c nte dell'Anguillara nell traduzione della Metamor-
fosi d O idio, Annibal Caro in qu Ila dell 'Eneide di irgilio, 
ed in quella delJ a Tebaide di tazio l 'eminenti imo cardinal 
Benti vogli , sommo e sovrano ornamento a' di nostri della let
teratura italiana in pregio di poesia quanto l fu in quello 

ella pro a l'altro cardinal Bentivogli, scrittore delle Gu.erre 
di Fiandra. 

Con assai diritto gi udizio , quella del Marchetti non gli è 
paruta di tanto , accagionché Tito Lucrezio Caro tenne uno 
stile di sermon volgare latino, dello che meri tò pur una somma 
lode d'aver portato nella lingua latina, ed in versi di piu 
un' ffatto nuova materia reca; ma, a riserva delle poetiche 
introduzioni a ' suoi libri e d'una o d 'altra digressione- come 
quella nella nota dilicata innimitabile descriz ione della tenera 
giovenca c'ha perduta la madre, e quella nella nota grande 
incomparabile ove descrive la pestilenza d'Atene,- del rima
nente tratta le materie fisiche con uno tile niente di er o da 
quello con cui si arebbon insegnate in una scuola latina di 
filosofia naturale. Onde 'intend quanto taluno , nonché degli 
stili poetici latini, sia affatto ignorante di essa lingua med -
sima, il quale ragguaglia coloro che non hanno veduto l'opera 
che' l padre Quinzi della Compagnia di esu abbia scritto 
i suoi nobilissimi libri De' bagni alla maniera di Lucrezio: 
quando ed esso chiarissimo autore apertamente professa d'a
vergli lavorati sull'esempio della Georgica di Virgilio, o ve 
tratta poeticamente di essa arte villereccia, e l'opera stessa, 
ad ogni scolaretto c ha nella scuola della gramatica Virgilio 
spiegato, manifestamente il dimostra, 

Perciò il nostro avvedutissimo traduttore si ha eletto piu 
degli altri questo celebratissimo poeta, il quale sol di tanto 
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h da ce er agli piu celebrati latini nel tempo; ma, per questo 
i tes o, egli non dee loro ceder unto in al ore, anzi, mi fo 
lecito i rlo, gl i upera. Perché quelli ave ano scritto quando 
e sa lingua i ente fioriva, e que ti seri se quan o per lung 
tratt d i secol i era ia morta, e scris e oeticamente d'una 
mater ia affatto nuo a nonché a' latini, a' medesim i tempi uoi. 

E tutto 1 il signor Belli ha egli f tto er a ezzare l'in
gegno co n imigliante e ercizio non olo a parlare oetica
mente di ci ch e deve perocché q uel poeta che parla di ciò 
che uole egli è il triviale pittor d' razio, il q ua le 

... sci t imulare cupre um; 

ma a nco per accostumarlo a l piu di ffic ile, perché pi u g rand e, 
la oro d e ll a poesia, i l qual è con la novita della mater ia stra
cina r i di etro , come necessaria , la no vita della locuzione, e 

con entrambe de ta re la mara ig lia, la qua l sola passione del 
c uor uma no è q ue ll a che col si lenzio acclama all o sti l sublim e. 

Però egli sembra ch ' essa materia non a bbia dell' eroico . 
Ma a chiunq ue leggiermente i r ifl etta sopr e combini , si fa 
manifesto che ella lo ha pur benissimo. 

P rché la m edi c ina negli a ntichis imi tempi fu professione 
d 'eroi : onde tan t'erbe n e serbano ancor i nomi fin al di d 'oggi. 
Medea co' suo i r imedi rinn ovell a il suo vecchio padre E sone. 
La mog lie di T o no , re d E itto , ad E lena r igala il nepente . 

di esser lo d io d ella medicina fa anto es o Apollo, il quale 
nella cienza nuova i è r itruovato d io della luce civil e o sia 
della nobilt:L E d a ' tempi barbari ricorsi ella fu ol amente 
praticata da' g randi sig nori , d e' qual i insi ne è Giovanni i
g nor di Procida che fu l 'autore del Vespro sicilia no, e ne 
serba ogo-i ancor il nome il suo em piastro: com 'altri medica
menti pur gli serbano di re e di grandi , quali sono il « Mi 
trida tico ~ , l' « unguento della Contesa ~ , e oggi è celebratis
simo p urgante la « polve del conte Palma ~ . Il qual costume 
eroico \eggiamo rimasto tra ' potenti signori, i quali SI lo
riano di graziosamente dispensare chi uno, chi altro efficace 
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. ecifico per gli malori che tra,·a liano la al te degli uomini; 
e gli re d'Inghilterra i pregi no d'esser princi i della rea! 

ocieta ano-lica, la qu le per lo piu i compone di medici, 
i quali in quel rean e son nobili imi; e la casa de' O'randuchi 
di To. cana fra le altre pone magnificenza nella sua onderia. 

Il ero è che e a materia è trattata con rindpi i qu li 
r non od i fano al buon u to del fi icare pre ente , per

ché l autor iegue la vanità dell'a trologia espi a le ragioni 
naturali di co l morbo p r ~qualità . 1a , nientemeno, \'L 
. folgora i tempo in tempo alcuni grandi lumi i fisica e me
dicina: oltreché questi libri sono necessaris imi d e ser trap-

ortati in tutte le lingue 'Ìventi, almeno per la storia natu
rale d'un tanto malore, c'ha dato il gua to ad un gran parte 
e ba gravemente infievolito l'altra di quasi tutto il gener 
umano. 

Ciò sia detto d intorno all'elezione di tal fatica, c'ha fatto 
on saggio av dimento il nostro nobil tradutto re di t l poeta . 
ra mi rimane poc'altro a dire della condotta che vi ha tenuto . 

Egli i e ristretto tra O'li autori principi della toscan fa
veli , partic larm nte poeti, per apparecchiare all'idee poe
tiche latine la materia piu pura e l'impronta miglior~ eh 

os on unquemai a ere le oci e le frasi no tre poetiche ita
liane. Quindi , nel tradurr qu ti aur i libri ha avuto due 
cos principalmente dinanzi a li occhi: la verita de' senti
menti per esser fedele e la degnita dell'e pre ioni per s er 
esatto traùuttore. E, per l'interesse della erita, d'intorno 
alle oci dell'arte, le uali non si sanno che da' maestri del 
l' arti. egli, p articolarmente n eli botanica, come la prudenza 
il richiedeva, si è consiO'liato con saccenti e pertissimi profes
s ri. Per la degnita, poi, si è a tutto potere studiato dentro 
i medesimi tratti l tini di dir in voi are né piu né meno né 
altrimenti, per isperimentare quanto o sa la nostra rendere 

el nerbo e igore c'ha la poetica latina fa lla; e, per dò 
fare, ha usato, ove la bisocrna il richiedeva, alcune maniere 
antiche, le quali, anco senza cotal ne es ita, a tempo e luogo 
adoperate, fanno rave e veneranda essa poetica locuzione. 
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P rendi adunque, o discreto leggitore, a leggere questa 
lodevolissima traduzione con animo d.i compiacertene, il qual 
animo certamente non puoi tu a ere se non la pren di a leg
gere almeno con una indifferente curio ita di eder ciò che 
dica . E ti pr iego a giudicarne u que ta riflessione: che del 
tuo giudizio ha a g iudicare il comune de ' dotti; e non voglio 
né debbo- né ' l voglio perché non debbo- estimarti che tu 
non sappia discernere i confin i eterni delle cose le quali tra 
loro a morte combattono, e che si abbia teco a poner in con
sulta la necessita se tu ami meglio d ' appruovarti appo gl'in
differ enti per giudice di cuor diritto ed equanime o di accu
sarti per un invidioso livido e dimagrato . 

Vivi felice, ch ' i filosofi d iffiniscono con al ute e con 
sap1enza. 

G. B. Vxco, Opere ·VII. 4 
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L'EPI TOL DI R ZI I PI o I 
L LUME E LL SCI z. v » 

o E I N M R l E 

(dopo il 1730) 

I . 

D E u !T ATE PO:itM: TI . 

[vv. 1-23] 

Hwnano capiti ... - 1on tro um poema e t, cu iu partes 
In una certam formam non con ruunt: uti natural ia monstra 
su n t, quorum corpora e aliis di versi que ab eorum natura 
partibus coaluere . 

. . . cervicem pictor ... - Recte po 'ta poesim pictu rae com-
para t: namq ue p i c tura mutum 
dici olet. Et s ne is optimu 

oema, poema lo q uens pictura 
poeta est, qui sen ilibus Ima-

g inibus res exp nit ut lectorum oculi , n n inte llectu, p r
cipia ntur . 

. . . equinam. l -iungere si veli!} et varias inducere ptumas} 1 un
dique col/ati membri , ... - Ingenio e fin i t hoc mon trum ex 
omnium animantium pa rtibu , qu e caelo , terra marique i
g nuntur; eaque ad duo s mma enera re\.Ocat: rationis nempe 
expers et particeps . 

. . . ut turpiter atrwn l ... - ordidum, sozzo: nam sordes 
nigrum colorem offundunt. 

, . . desinai -in p iscem mulier forrnosa superne: l spectatum 
admissi} 1--isum teneatis} a·mici . l Credite} P i ones, isti tabulae 
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fore librum 1 persimilem, cuiu , ~ elut aegri somnia, vana e l fin 
genlur specie : ut nec pes, 1tcC caput uni l reddalur formae. -
H i verb i stat raeceptum e unitate poematis. 

P ictoribu. atque poelis l ... -Id obiiciLU r inde quod poe a 
oe im um pictura cam pa r \'era t . 

. . quidlibet audendi semper fu it aequa pote las. l cimus et 
!tane veniam petimu. que damusque vicis im. 1 ed non ut ptacidis 
coeant inmitia,· no7l ut 1 se1 pentes a71ibus geminentur, ... - Ele
g nter dictum a a rtubus g mini . 

.. . tigribus agni . l - tq ti un t pi tores qui eiusmodi 
m n tro a s imag ines el ganter depingunt, quae a no tri dicun
Lur «pitture di rabesco >). ed cum hi comp ni po unt oetae 
qui id agunt ut r isum moveant, exci~entqu trago diae quae 
in comoe i. s abeunt : uti x La tini Petronius Arbiter in S a
tyrica, quod a ne quodd m poemati CYenus t , et ex Italis 
A lexand er Ta ntus in poeu1ate inscri pLo L a secchia rapita. 

Inceptis gr n ibus plermnqut> ... - Apponit mon trosorum 
oematum xempla . 

... et mag na profes is, l purpureus, late qui splendeat, unus 
et alter l adsuitur pamzus,- ... - Cum eiu generis purpurea 
cblam) de rex Armeniae Tyridate , Roma theatrum in ole 
in re su . omnium spectatorum oculo in e com erti t, qui bus 

a nd ns fiamma prad ire, i ne d re ac edere vi us est. 
.. . quum lucus et ara Dianae, l et properantis aquae per 

amoenos ambitus ag ros,· l aut flwnen R lzenum, ... - Par us in 
Italia fluviu amo nis imu , non qui rm ani am a Gallia di
' idi t, quem in Annalibus de cr i bit ublimis Tacitu . 

. . . aut ptuvius describitur arcus. 1 ed nzmc 1wn erat !zis 
locus. Et fortasse cupressum l scis simulare: . .. - a tis sci t 
emphasi « cupn:: um ~ dicit , qu nihil faciliu pingi potest. 

.. . quid Jzoc. si fractis enalat e:xspes l navibus, aere dato, 
qui pùzgilur . . . . - Ut, tabella in a de Neptuni u pen a, voti 

reu voto olutu it. 
.. . amp/zora coepit l institui; currente rota, cur urceus e:xit.f l 

Denique, sit quidvis simpte:x dumta:xat et u1zum. - Haec est 
complexio praecepti de un itate poematis. 
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2 . 

E AR1 t TECE ITATE. 

'vv . 24-37] 

!Yfa::t:-ima pars "aium, ... - a tura quid em u1u que [acui-
tati r po tis. i m est, sed in certa. Quare acuti homines 
au as in ve tig runt ex quibu na tura aut rec te a ut pra ve 

feci et, et it artes invenerunt, quarum praecepti a rtifi ce in 
u1 operibu efficiendis re ta quanlur, rava declinent . 

. . . pater et iuvenes patre di uni, l decipimur specie recti: 
brevis esse laboro, l obscurus fio : sectantem levia ... - Elegantias 

erborum . 
. .. nervi l deficizmt animiqzte/ . .. - Robur sententi rum . \'i

tium formae tempe ratae . 
. . . professus grandia turget; l ... - Idque est vitium formae 

subii mis . 
. . . su·pit Jmmi . .. - Vil e ci t . 
. . . tutus nimiu.m timidusque procetl(Te. l - t id vitium e t 

form e tenuis. 
Qui variare cupit rem .. . - Poema ornare. Dictum a este 

a r ia . 
. . . prodigialiter ... - 1iri f buli . 
.. . unanz, l delpltùutm sii i apphwit, fl.uctibus aprum. l -

Quod n nnisi in univer a li iluvi e e nir t; atque id ta men 
ip um in omnium urbium, gentium, animantium submer ione 
notare, ut ne dìcam ridiculi, certe pusilli in genii n ta esset. 

In itiwn du.cit culpae fuga, sj care t arte. l A emilimn 
circa ludum ... - Gladiatorium : unde Italis enit «giuocare di 
sclzerma » . 

. . . faber, zmu.s et zmg ues l exprimet, et molles ùnilabibtr aere 
capillos: l infelix operis summa, quia ponere ... - Componere : 
narnqu ex a re memb r tim f nduntur c r oris partes, d inde 
ferruminentur. Atque heic recurrit s uper iu praeceptum de 
u ni ta te poemati . At Zeuxis H elenam Crotonia tibus pinxi t 
com positam ex d uodec im p uellarum singulis membris , quibus 
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praestabant egregiis, e in unaquaque cetera non erant ad 
i em pulchriludinis in tar; idque divinus pictor ex arte praesti
tit qua genus pulchrae feminarum formae quodammodo factum 
mente concepera , in quod illae duodecim puellarum pulcher
rimae arte muliebre corpus unum ex natura quidem, sed 
supra naturam pulchrae collatae, non erae pulchrae specta
rcntur. Ex quibus dicti hoc sane mirum confici potest: falsum 
poeticum e se quoddam verum rnetapbysicum, seu, ut nunc 
1oquuntur ~ d'idea '>, cum quo vera physica collata falsa esse 
•ideantu r . 

. . . totmn 1 nesciet: lume ego me, si quid compollere curem, l 
uon magis esse velim, quam naso vivl're pravo l spectandum 
1ligris ocuJis nigroque capi/lo. 

3· 

DE FACULTATE POETICA. 

[vv. 38-41] 

Sumite materìam ... - In primis poetam diligere poematis 
genus oportet, cuius habeat facultatem . 

. . . vestris, qui scribitis, aequmn l viribus, et versate diu quid 
ferre recusent, l quid valeant lzume11·. - Baiul orum exemplo, 
qui pri us explorant on ra, quibu ferendis pare suas sentiant 

vires . 
Gti lecta potente?- erit res, l ... - C uius a beat facultatem, 

quae priscìs dicebatur « facul itas », unde porro dieta < faci
Jitas) . 

. . . nec facundia . .. - Quae ab ipsa nascitur f cuttate . Ea 
enim virtus orationis est , qua quae dicuntur, non ab auctore, 
ed ultra, sive ex e ip is, atque a eo natur predire videan

tur: unde Homeri poemata et picturae r icomachi a Gr ecis 
am6a'to:to. dicebantur; utì Ludo i i riosti poema et Franci ci 
Guicciardini historiae apud nos Italos dici pos ent . 

. . . deseret hzmc, nec lttcidus ordo. - Nam quae natura fiunt , 
ea ex aeterno rerum ordine na cuntur. « Facundia :, autem et 

K lucidus ordo » quae heic dicit Horatius ab Italis verteren
tur ~ naturalezza e propietd ». 
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4· 

E ORDL E FL GE~"DOR d:. 

[vv. 42·45] 

Ordùzis /zaec ~·irtus erit el ~•e1ms, lzaud ego fallor: l 

55 

Quia ordo ulchrit dinem rerum gignit cum et heic inferius 
poeta ICI t: ~ ingula quaeque locum tene nt ortita decenter >) • 

. . . ut iam mmc dica!, iam mmc debenlia dici l pleraque dif
ferat, et praesens ùz temjJus omittat: l lzoc amet, lzoc spernat 
promissi carminis auctor.- Ad id er andum praeceptum te· 
nenda quaedam de rebus humanis analysi idearum, quae 
omnia ab re, qua de agitur, aliena di idat; atque ea ipsa, 
quae rei insunt propria, alia in alia protinus infert; eaque 
ratione uod dicitur, ira suo tempore locoque prodit ut e re 
natum esse ideatur : quemadmodum in natura rerum quaeque 
forma omnia sibi extrane ab se amo et, et cuiusque semen 
ab stirpe per uu truncum, ramum, ramale, telum, prius 
fio rem, einde fruc um educit. Ad oc exemplum quae ordine 
dicuntur, natura dici videntur . Hinc mira illa in oratione vi r tus 
l tet quae auditorem detinet, nec l ctorem sinit librum ni i 
perle tum rel inquere: quia hac, quam dicimus ~ idearum analy-
im ~ , prima quo ammodo se aperiunt ut mox pariant quae 

scquuntur. Hinc illa eximia dictorum laus, ut alii, quam i 
acuti, si aetatem cogi ent magis pr prie di cere n n po sin t: 

ua ex cau sa, nec aliunde, praeclara sapientum dieta cele
brantur. 

5· 

DE LOCUTIO E POftTICA . 

[vv. 46-72] 

.!n verbis .. . -Id forta e pot issimum m o i t Horati um ad 
hu nc scr ibendum D e arte poe-tica librum: quod ipsiu detra
c tores dice rent eu m lyri a vo ibus phrasibusque e raeca in 



s6 PICCOLI SCRITTI FILO OFICI E CRITICI 

latinam lin<Yuam er i com o uisse, namque in atyrz's Epi
stoli que et boe ipso De arte libro purus, p utus , ulgaris lati
nus e t. 

.. . etiam tenuis ... - ... on parcus , ut ulgo in erpretantur, 
nam ue id praecipitur paulo inferius in \'e rbi ~ dabitu rque 
licentia umpta udenter · ed tenuis » beic ignificat quod 
no diceremus K con dilicatezza >> • 

. . . cautusque serendis, l dixeris egregie, ... - Appositis ima 
oce di tum: nam, ut egregium ~ est ~e grege delectum ~ 

ita locutio poetica e ulgari supra vulgarem !in uam assurgit. 
uam praecipue conflant verba de medio Jecta » quae dicit 

Cicero, quibus in primis hoc ip um numero fit: quod Horatius 
ici t << egregie di cere » . 

. . . notmn si callida ... - em e tenuis et cauta, quod supe
rius dixit. 

... verbum l reddiderit iu:nctura 1w um. i forte necesse est, j 
indiciis monstrare recentibus abdita rerum: l ... -Animi sen
tentias, quae latine manifestari non possunt . 

. . . jino·ere cinctutis ... - Quum antiquos dici t, antiquo vo-
abulo perbe11e utitur. K Cinctutus » enim antiquitus dicebatur 

pro «cineto », et « cincti ~ pro « militibus >>, qui ut plurimum 
rudes sunt: unde ~ discinctus )l pro « militia exauctoratus ». 

Quare non existimem heic ab Horatio intelligì .farcum Cethe
gum, quem Cicero in Bruto inter priscos oratores enumeret. 

.. . 1wn exaudita ... - Intellecta . 

. . . Cethegis l continget: dabiturque Licentia sutnpta pudenter: l 
... - Parce . 

. . . et nova fictaque nuper habebunt verba fidem, si l graeco 
fonte cadant, ... - Exeant, terminentur: nam xitus ut rerum 
i ta verborum dicuntur « casus » . 

. . . parce detorla. Quid aulem. l Caecilio Plautoqzte dabit Ro
manu.s, ademptum l Virgilio Varioqu.e f- Eximio poetae tra
gico, qui Orestem tragoediam scripserat, qua Latini Graecis 
non invidebant, ad quem Virgilius et Hor tius ipse sua defe
rebant emendanda poemata. Et heroica poesi quoque excel
luisse, ipsique Virgilio praestitisse, dat coniiciendum idemmet 
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oratiu in o a Ad Agrippam: K criberi Vario fortis et 

h o tium victor ~ -

Ego cur, acquirere pauca l si possum, invideor? Quum lingua 
Catoni et Ennii l sermonem patrium dita erit, et nova rerum l 
nomina protulerit. Licuit, semperque licebit, l signatum prae
sente nota producere nomen. - t sane vérb sunt notae rerum: 
unde (< notatio dicitur in topica locus quod ab ip a vi verbi 
a rgumentum u ppeditat. unt item monetae quibu homines 
a nim oru m commerci acritant; ii quc mon etis 1 sapiente aurei 1 

qui paucis erbi multa ignifìcant elegantes argentei l qui 
erborum num ro num erum rerum exaequant 1 u]O'ares et ru

des ereis quam luribus erbi pauca dicunt. 

6. 

DE CARJirU Ul\1 GE ERIBU . 

[vv. 73-85] 

Heic Horatius praecip ua carmmum o-enera exequitur et 
quod materiam poeticam excipit. 

Res g stae regwnque ducumque et tristia bella l quo scribi 
possent mtmero . .. - ersu nempe hexametro 1 qui et amplitu
dine et gra itate cetera er uum genera xsuperat. Quanquam 
enim iambicus tetrarn eter, sive octonariu 1 tantis quantis hexa 
meter temporibu metiatur, tamen i mbus a brevi incipit 1 qui 
rhythmum celerem giCYnit; at spondeus sive dactylu in ipit a 
producta1 qui numerum gra em efficiunt: ut iùem H oratius heic 
in Arte iambum « pedem citum », spondeos K stabiles dicit . 

. .. monstravit Homerus. l - Fallitur h ic HoratiuS 1 namque 
ante Homerum quamplurimos poetas h roicos Cicero affirmat 
in Bruto, et Eu ebi us in Praeparatione evangelica nominatim 
enumerat Phoemonoem, Thamyridem, Demodocum, Aristeum 
aliosque. Certe ante heroi cos narr ntur poetae theologi, qui 
h exametris ver ibus cecin re uti rpheus, Amphion·, Linu , Mu
seus, Hesiod us, eosque hexametris ersibus suam theologiam 
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concepi se te tantur Orphica, quae carmina quanquam subdi 
tiva a criticis habeantur, tamen qui ea confinxit, hexametris 
consignavit, ut 'era ulgo probaret, quo poetae theologi eo 
ca rminìs genere u ì fuerìnt. Procul dubio Hesiodi Theogonia 
bcxametris est mo ulata. Jn ova scientia eiu rei princlp!UI11 
et c u e exponuntur, in qu< demon tratu r primo aentium po
pul natura extiti e po~tas: unde om ne prophanae historiae 
fabulosa habent principia, gentium ue origines a dii aut he
roi bus revocant, eo ue ip os naturalìter heroica lingua et he
.'ametro carmine-quod omnium antiquissimum est et heroi
cunu dicitur, qui heroum ernpore celebratum - 1ocutos sse. 
Id graviter e incit ant i ui ima illa raecorum traditio, quae 
11 rrat ipso , a Pythone mi ere infe tato , opem Apollinis im
pl rasse primo heroico versu, uem fudere spondaicum: « ùò 
1tcu6.v, tw 1tcmiv, t<Ò ncnciv ~, quem, Pythone occiso, quum Apol
li ni ictor i. accl. marent, prae ex ultante laetitia clactylicum pro
tu l ere << ro >) in « oo )' duplicato et dypthongo ~ nc.I.L >) diviso in 
sy\\abas d\1as. Cui.us traditionis haec man ere ve tigia: ut versus 
hex meter a Pythone occi o <.< pythius >> diceretur et omnibus 
scdibus, praeterquan1 ultima, d ctylo cederet. E. quibus disser
tati communis illa grammatìcorum opini onvellitur, uno ore 
gffirmantium linguam po~ticam fui s prorsa oratione poste
riorem. 

Versibus impariter ùmctis ... -H xame ro nempe et pen
tametr . 

. . . querimonia prùmtm/ l post etiam inclusa est voti senteJttia 
comj;os. l Qttis tamen exiguo elerros .. . l Tenues, humiles, qui 
sui dis imile brevissimo erborum ambitu urrunt , ut hexa
mete r reve orationi membrum contineat, pentarneter in duo 
bre i ora inci a fundatur. Quae omnia sane decent duo p usilli 
animi affectus: tristitiam le titiamque . 

. . . emi erit auclor, \ gram n.atici certant, et adhuc su6 iudicc 
lis est. l Arcltiloclumz proprio "'·abies armavit ·iambo. l - am p s 
iambu a bre i incipit, in longum desinit, qui motu est na
turae contrar i us et irae propriu , quae, initio concitata in fine 
Janguescit. 
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Httnc socci cepere pedmt ... - Comoedia . 
. . . grandesque cothu.rni/ l ... - Tragoedia. Sed tragoedia 

longe rior comoedia nata est; et quidem iambus tragico 
poemati com'enit, quod populorum iram in tyrannos ciere 
debet. ed quonam pacto deinde iambus in comoediam tra-
ductus t, quae e ·hibet amores, amoenitates et risus? Ex 
Novae scientiae prùzcipiis sol vi ur haec difficultas: quod, cum 
tragoedia inventa est quod longe poste opoeiam evenit, graeci 
populi iambico carmine naturaliter loquebantur: deinde ex vana 
exempli observatione in comoediam intrusum est, quum iam 
Graeci prorsa oratione uterentur . 

. . . allernis aptwn sermonibus ... - Ut prorsa ora tione scri
bentibus ultro iambi passim exciderent . 

. . . et populares l vùzcenlem strepitus, ... - Etenirn natura 
comparatum ut qui cantant vocem e. tollant. ed, cum tra
goedia orta est, in quoquo parvo theatro populus erat nume
rabili , ut inferius idem Horatius ob er at, ut histrionibus 
clamore opus non esset quo a spectatoribus exaudirentur . 

. .. etnatum rebus agendz's . l -Aptum actui fabularum. Quod 
confirrnat superius a nobis dictum: graecos populos primum 
carmine heroico, deinde iarnbico, tan em prorsa oratione Jo
quutos esse . 

llfu a dedit fidibus diz,os, puerosque deorum, l et pugilem 
victorem., et eqzmm cerlamine primum l et iu.vemun curas, et 
libera ina riferre.- Tandem provenit poesis melica quae 
lyrica poemata ex choreis iambisque ut plurirnum concinnantur . 
Choreus namque est naturae conveniens, ut qui a producta 
incipit, in correptam desini t uti natura! iter motus principio 
tardior in fine elocior st. Et ita hoc genus poesems tempe
ratum, quod laudat deos, heroas, ludorum ictores, puellas, 
quae in deliciis habentur, et vitia, ex acribus iambis et lenibus 
trochaeis commistum est. 
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DE DEC RO POETICO. 

[vv. 86-88] 

D escriptas er are ices ... - Heic generatim de po~tico 

ecoro pr eceptum proponit: quo in poema te, si ve epico 
ive d ramatico, teneri o ortet ut poeta ervet vices eu par-

te , qua ut oemati personis seme] a scrip it. 
. .. operumque co!ores . .. - Poematum mendacia, ut Plautus 

« obtiner colorem » ixit mendacium excogitare, quod ab 
om ni eiu parte pro ero probes. 

8 . 

D E DEC R STYLT P ETIC f. 

[vv. 9-IIS] 

Versibus exponi lrag icis res cornica non vult : l indignatur 
item privatis ac prope socco l dignis carminibus narrari coena 
Thyestae . l Singula quaeqttae /ocU1n teneant sortita decerzter. 1 -

Hinc incipit parti cul atim decori praccepta tradere, et primum 
quidem de d coro styli poeti c i Quod q uanquam in argum nti 
de comoedia t tragoedia proponat, unt tamen epopoeiae quo
que tiam communia. 

lnterdum !amen et vocem comoedia tollit, l iratusque C!we-
mes tumido delitigat ore, j • .• - Qui a ira affectu est na turae 
sublim is , unde Homeru in Iliade iram chi llis ca nit. 

.. . et tragicus plerumque dolei sermone pedestri. l - Quia in 
firmi a nimi est dolore percell i. 

Teteplzus et Peleus, cztm pauper ... - Leo- rem cur paupen , 
qua unius literul ae correctione et acutior est sententi a et la
tina oratio rectior. 

. . . et exsul uterque, l proiicit anzjmllas et sesquipedalia verba: 
l si cura! cor spectantis te!iO"isse querela. l -Ex superiori emen
d atione heic legendum ~ querela? )). 

Non satis est pulclwa esse poè"mata: ... Qua e tantummodo 
delectant ingenium, quum iis acclamatur « euge! ~,« belle!>), 
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sopho . »: quo sane fi quum animus ociatur, nec ullo affe

ctus moto cietu r. 

.. . dulcia unto, l d quocumque volent animum auditoris 
agunto. - Quae uaviter afficiant animo . 

t r identibus arridenl, t'la fienlìbus adsint l Immani vultus: 
si~ is me fiere, cù:Jlendzan est l primum ipsi tibi . T11nc tua me in 
fortunia laedent, l Telephe el Peleu.: .. . - aximi momenti de 
eloquentia praeceptum, ut oratores, e ·empii gr tia, in medias 
reorum miseria phanta ia oniiciantur, ut vere misera eorum 
oratio au itores ad rniserationem cornmo e t . 

. . . male si mandata loqueris, l ... - Partes ti bi attribut~ , vt
ces tibi adscriptas . 

. . . aut dormitabo aut ridebo.- ullum evidentius est ar
oumen tum poetam el oratorcrn nihil dicere qua ndo , dum dicit, 
a uditore aliud agunt, quia tunc illorum animo non alloquitur . 

F ormat enim natura prius nos intzts ad omnem ! fortuna
rum !1abitmn: iuvat aut impellit ad iram l ... - Affectum subli
mem, ut superiu d iximus . 

. . . aut ad lnunum moerore gravi deduci! et angit . - Quo 
dicuntur affiicti <.<abbattuti ». 

Jntererit multwn Da usne loquatur an keros matu.rusne 
senex an adlzuc fiorente iu enta l fervidus, et matrona parens 
an sedula nutrix, l mercatorne vagus cultorne virentis age/li, l 
Cole/m~ an Assy riu.s, Tlzebis nu.tritus an Argis. - Heic agit 
de per onarum decoro a conditione, aetate, fortuna, vitae in
stituto, natione et moribus i itatis . 

9· 

D E DELIGEND TRAGOEDIAE UBlECTO. 

[vv. 1 19-135] 

Aut famam sequere, aut sibi convenientia finge, l scriptor. -
Heic ad decorum apposite dat praecepta de deligendis tra
goediarum argumentis ubi famam ~ intelligit hi toriam poe

ticam. 
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Honoratum si forte reponis Aclzillem, l ... -Cui ab Io e, 
roianorum raecorumque res moderante, honor e t re titutus, 
uem Agamemnon Jaeserat, quum ei Briseidem abduxerat , 

qua in re totum Jliadis poema occupatur . 
. . . impiger, iracundas, inexorabilis, acer, l iura neget sibi 

nata, nilzil uon arroget armis. - Quo Achilli mores Home
rus attribuit. A que hic est Achille cuius irtutem maximus 
poetarum raeciae populi imitandam proponit, quemque per
petuo ~ irreprehen ibilis ~ adiuncto cohone tat. uod ane om
n s philo ophos et hilologos solicitat et contorquet; nec ulli 
quantum is socraticis a lleo-orii , quibus eminet Plato et Plu 
tarchus, ii hoc nodo se expediunt, quia qualis ab Homero ca
nitur, tali ab rudi raecorum ulgo, t mpor quo nulli adhuc 
e raut philoso hi, A hilles accipitur . ed in Nova scientia de
mon tratur Homerum graecis populis ferocibus adhuc cecini se 
Achillis ge ta, quae, recurrente barbarie, gentes suspe. ere et 
sunt admi ratae, quae diccbantur bra ure di duellanti». 

Dijjicile est proprie commzmia dicere: tuque l rectius iliacum 
carrne1z diducis in actus, l quam si proferres ignota indictaqu.e 
prùnus. - Hoc in l co omnes intcrpretes su n t misere ballu
cinati. icit enim Horatius difficile e se ex generibus phil o
sophicis con fingere genera poetica i ve persona ideales tra
goediarum. Sed haec difficulta obtinet in tragoediis, et in co
moedia nova raeci id ipsum et facile et feliciter praestitere, 
cui us persona nonnisi x generibus philo ophicis fingere ius 
fuit. Id ane turb t quidquid hactenus de poesecos origine scri
ptum dictumque sit. Nam, philo ophia artibusque poetica et 
critica in ntis, null us poeta h roicus Ho mero extitit, nedum 
maior, vel par; ed vel praestantissimi ei sunt !ono-o inter-

al lo secundi. Haec quaestio ex No~ •ae scientiae principiis dis
sol itur, qua demon tratur primo graecarum ut et aliarum 
g ntium fund a tores natura fui se poetas, qui cum praeinsigni 
ruditate philosophorum genera intelligere non possent et ad 
scientias, quae sine eiusmodi generibus non constant, iter in
tendere rimulum conarentur, quaedam sibi illustria exempla 
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fi nxere a q uae tanquam genera i p i omnia cuique genen 
pertinentia affinge nt, et sane quaeque luculenti ima, quae 
pene br uta i orum mentes excitare et in e con ertere pos-

nt ut omnia fortia fac a chilli, l ·xi mma edula con-
silia: ua ab uni er natione conficta ob id erant maxime 
ensut communi con enientia in quo pr e er cetera oeticum 
ecorum ectatur. H, ec du poetica hi toriae ubie ta Ho

m eru ump it, alterum 1/iadis, alterum Od;•sseae . Hinc illud 
e t q uo r istotel c; in Arte poé"tica mendaci po 'tica ab uno 
Horn ero ci te commenta dixit; id num ero i p um quo Hora
tiu he ic ici t ex Homero ar umenta tra o dia ru m umenda 
e e : qu1 omeru tempore hero ico fto ru it, quo naturalite r 
ab G raecis e iusmo 1 haracteres beroici exprimebantur. At 
vero, cum a ocra tis tempori bu Graecia ad excultis imam 
huma n ita tem perveni et, ex generibus, quae philo ophi de 
humani rnoribus in tellexerant , unde morum characteres postea 
Theophra tu per gen ra phi losophica scri psi t , novae comoediae 
o-enera poetica, si ve haract re , i ve persona e facile a Me
n andro, e ius p rinci e, conficta sunt quae in th eatro v ul g us 
vitae offi c ia docer nt quod ut genera metap h s· ca d ifficile 
percipit , ita faci le illustribu movetur e. emplis. 

Publt'ca materies ... - Hic locus a b interpretibu adhuc 
intell ec tus non e t: uo erudi tis imus Andreas Dacier in suis 
ad hun c locum no ti , agno ci t. Dici t enirn Horatiu quod 
~ publica materie , hoc t fab ula homeri a , ... 

pr iva# ùtris erit, . . . - ... fi et fab ula propria . 
. . . si l nec circa vilem patttlwnque nzoraberis orbem, 

bi interpre tes p rorsu nugan tur , quum « orbem il em patu
lumque >' exponunt lon a epi odia. ed epi o ia , q uod longa , 
non idcir o sunt \ ilia , uti exempli gra ta , i Ila Torqua ti Tassi 
duo: de hortorum rmidae deliciis et astoris ad rmtmam 
sermo de ru ticae itae felicitate ; quorum priu ornatae , alte
rum tenui notae e t; utrumque ane longum, neutrum tamen 
vile quis dixerit. Sed ~ orbe ili patuloque ~ intelligit Horatius 
paraphra es: uti quidam otio ae plebecul e in latum orbem 
coactae no tros italos poeta cantando legunt et quamque 
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stropham ulgaribu erbi ac en entii ex ponunt: a q uo 
<( orbe , qui Gra ci Y. 'Y.ì..oç d icitur , ci rcum fo raneus poeta ab 
Horatio paullo inf riu scripwr cyclicus ~ . pro << ili 
appellatur. 1 i ur Horatii sententi e t : « i nec fueri Homeri 

ara hra es » . 

. . . nee verbum erbo eurabis reddere fidus l ùzlerpres, .. . - i 
nec fu eri Ho mer i ex grae a in latinam li n g ua m trad uctor . 

. . . nee desilies imitator in arctum, l unde j;edem proferre pu
dor etet aut operis lex. - i neque fu eri r ili H omeri 
imitator. Quae tria cum declina veri , cir a eandem fabulam 
fie Homeri aemulator, si cure trarricam pers nam ab Homero 
desumptam, ex ii ip i m ribus quo H m ru illi attribuit, 
ali no a conformia dìc re et agere ommentus is ; eaque 
ratione, n ovae fabulae auctor et, ut uno verbo dicam, poeta 
existes . 

IO. 

E PROPO !TIONE POitMATI HER ICI. 

[vv. 136-145) 

Nee sie incipies, ut seriptor eJ'clieus olim: l « Fortunam 
Priami eantabo et nobile bellum lì . l - H ic di reditur H oratius 
ab in tituto argurnento de fabularum d coro et de poematis 
her i i propositione praeceptum tradit t Odysseae exemplum 
app nit. 

Quid dignum tanto feret !zie promis.wr hiatu. 1 Parturient 
mon!fs: naseetur ridieulu mu . l umero ip o vil m enten-
tiam exprimi t. 

Quanto rectius !zie, qui uil molitur ùzepte: l « Die mihi, 
JJ1u a, ù·wn, captae post tempora Troiae, l qui nwres lwminum 
multorwn idit et urbes)). l - ~ ' ir », Latini , Grae orum he
roem ~> significat. ic irgilius: « rma irumque cano». 

Non fwnum ex fulgore ... - Ut pal arum fiamma, quae, 
ili i co ac bre i ollucens, mox in longum desini t fumum . 

. .. sed ex fumo dare lueem l co(Titat ... - t robora, quae, 
· principio diu fumantia, tandem accensa dunt andentem ignem 
ac diuturnum. Illi sunt libri qui superficiariam, hi ero qui 
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rofundam doctrinam con inent: il li, eme! ecti, te expl nt; 
quo magis ho le as, ma i proficias . 

. . . ut speciosa delzinc miracuLa prornat: l Antiplzaten cyllam
que et czan C;•cLope Charybdùz. - Quae multum habeant spe
cie i eu raritatis. 

II. 

DE H EROI l P it 1ATI ORDI JE . 

. 146-152) 

Nec 1"ediùtm Diomedis ab t.'nteritu Weleagri, l nec gemino 
bellum troianwn orditur ab o o. l Se m per ad eventum f estinat, 
et in medias ?'es ] non secus ac notas auditorem rapii, . .. - P ergi t 
Horatiu digredi ab ar umento de fabularum decoro, et de 
heroici po~matis ordine hoc lradit praeceptum , ut eius media in 

rìncipio, initia in medio n rrantur. Sic Homeru be llum tro
ianum ab nono eius anno, ir ilius fundationem romanae gentis 
a tempe tate qua A ne Carth ginem delatus e t, Torquatus 
T us Hierosolymorum liberationem a sexto anno quo bellum 
m iam Christiani illatum erat, sua po~mata incipiunt . 

. . . et quae l desperat lraclata nitescere Posse, relinquit. 1 -Id 
praeceptum reti io. e Tas u ser a it, qui suos heroa nunquam 
prandente , nunquam co nantes inducit. 

tque ita mentitur, ic veris ... - imi rum iis quae natura 
fiunt . 

. . .fal a... empe miracula . 

. . . remiscet, l primo ne medium, medio ne discrepet unmn. 

I 2. 

DE CUIU QU E AETATI DECORO. 

[ vv. 153-17 ) 

1u quid ego, et populus mecum desideret, audi. - Redit 
po~ta ad 1 ro positum upra ar umentum de fabularum decoro, 
et singillatim exequìtur mores uiu que aetati , quod genera
tiro a ntea proposuerat eo loco: <.< maturu ne senex ». 

G. B. Ico, Opere - n. 5 
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Imberbis iu enis, tanden custode remoto, l gaudet equis ca
nibu.sque et aprici g ramine campi,· l cereus in vitium flecti, 
monitoribus asper; l utilium tardus pro isor, prodigus aert's, l 
sublimis ... - Gl riae appet ns . 

. . . cupidusqu.e, et amata relinquere pernix. 
Conversis stu.diis, aetas animusqu.e irilis l quaerit opes . .. -

Potentiam . 
. . . et amicitias, inservit lzonori: l commisisse ca~ et, ... - Quod 

irum fort m decet . 
. . . quod mox mutare laboret. 

Ne forte seniles l mandentur iu eni p rtes pueroque viriles, 
semper in adiztnctis aevoque morabimur aptis.- Quia qui que, 

ve! e ulgo, notat e n on dicturum facturum e quod suae 
aetati poeta appingit. 

PRAECEPTA QUAEDAM E ERALfA DE POit I DRAMA.TIC . 

(vv. 179-219) 

Non tamen ùztus l digna geri, promes in scaeJZam,· multaque 
tolles l ex oculis, quae rnox narret facundia praesens. - uncii, 
qui e identi narratione rem oculis pectatorum subìiciat. 

N eve minor neu sit quinto produ.ctior actu l fabula, quae pasci 
vult et spectata reponi. l - Haec sunt dramatis partes quae 
in cholis dicuntur « quantitativae »; nam quae appellantur 
~ formales sunt tres: protasis, quae fabulam constituit; 
epitasis, quae involvit; catastrophe, quae dissolvit. 

Nec deus inlersit, nisi digmts vindice nodus l inciderit. 
Tunc recurritur ad machinam, quum fabula miraculose invo
luta est. 
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A ctoris partes c/wrus officiwnque irile l defendat. - Fun
ga ur officio o m Yiri. 

Tibia non, ut ?mnc~ orichalco izmcta tztbaeque 1 aemula; sed 
temds simplexque foramùle pauco l adspirare et adesse clwris 
erat utili .. . - Quae, eadem re urrente reru ci ilium erie, 
rediit, uae dicitur oboè . 

. . . alque l nondurn spissa nimis compiere sedilia jlatu, 1 

E n cur supra icebamu iambum non idcirco dram ti in prin-
c ipium accommodatu m ut vinceret strepitu opulares . 

. . . quo sane popu.Lus numerabilis, utpote p r us, l et frugi 
castusque ~erecundusque coibat . l- Ca titate qua Cicero in Le
gibus ait K d os c te adeunto . am ludi in quibus ageban
tur com ediae, edebant r in honor m deorum, quibus sacri
fica tur os prius la ari oportebat. 

P ostquam coepit ao·ros extendere ictor, et ztrbes l Latior 
amplecti murus, ~ 'noque diurno l p/acari genius fes tis impune 
r!iebus, l accessit nzmzerisqu.e modisque Licentia maior. l x 

odem recursu ca u sarum , musica no tri temp ris metri utitur 
brevioribu et leviori u rhyth mis. 

Indoctu quid enim sapere/ Liberque Laborum 1 ru.sticus ur
bano cmifusus, turpis lwnesto l ic priscae motwnque et luxu
r iam addidil arti l tibicen .. . - Id ipsum nu mero, quod nu nc 
f ci un t ~ le correntine fra ncesi » . 

. . . traxitque vagu per pu.lpita estem. l - rrans, ut nunc 
pectatur a ll ica saltati . 

t'c etiam fidibus voces crevere severis, l el lulit eloquium. 
insolilmn facundia praeceps: l utiliwnque sagax 1'erum, et di irza 
futuri l sortilegis non di crepuit entnzti D elp!lis. - Quia m u
sica prin cipio ad canen as deorum laude inv enta e t, et nunc 
sa ne summi pontifici oraculum con uli p rteret, ut cantui 
g regoriano , quo in a n utimur, admiscer tur cantu qui di
citur « fìgura tus 
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14. 

E TR.4 GOEDIAE RIGI 

[vv. 220-250] 

Cm-min.e, qui trag ico ~ "Lem certa il ob ircum, l mox eliam 
agresles sal.yros ?luda it, et asper l incolumi gravitate iocwn 
le7davit, eo quod l illecebris erat, el grata no itale morandus l 
sj;ectator, fwzctusquc sacris, et potus et x lex. l - Heic poeta 
incipit erba facere de tragoedia, de cuius hi toria quaedam 
ex antiqui traditionibu sati ob cura et ·onfu a tr dit, quae, 
ex ovae scienliae prùzcipiis illu trata ac di tincta, primum 
dramaticae personae in entum, et eram et mi ra tionem , qua 
« tragoedia » dieta est, evident r demonstrant. Caper en im 

ra is •Q<iyoç dicitur, unde <.<. tragoedia >> appellata: ed non 
iccirco quod hircus ictoribus eiu c namtnJS ·ili praemio 
daretur, quod Horatius ipse heic miratur; d quia prima dra
rnatica per on haec sat ri in nta e t, quam naturae on e
niens fuit ut ru tici homine , int r quos primo poetic bi
storia dr m ti um poema ortum narrat, aprini pellibu pedes, 
crur et oxa tegerent, pect ra et ora ini faecibus ungerent 1 

et cornibus enique front s a rmarent; eoque pacto prima theatri 
pers na xtitit . 

Venun ila risores 1 ila commendare dicaces l conveniet saly-
1 o , ila ertere seria ludo: l ne quicumque deus, quicumque adlli
beb!lur !zero , 1 reo-ali conspectus in auro mtper et oslro, l mi
gret in obscuras lumzili ermone tabenzas; l aut, dum ~ itat !zzt
mmn, nubes et inauia capt t. 1 Ejjutire te~ es indigna tragoedia 
versus, l u.t fe tis mal'rona mo eri iussa di bus 1 l inler rit sa
tyris pnutum pudzbwzda proter is. l -H uiu modi ramatum 
nullum ex antiquitate exemplum ad nos perlatum, ed ex hoc 
H ratii l co audacter d efi nire licet sat ram fui~s drama quo 
et tragicae et omicae p rsonae in s enam rodibant. Qua 
imilitudine L tinis satyra fuit edu ium in quo di rsa cibo

rum genera confundebantur: un de po tea « lex per sat ram ~ 

di ta, qu e plura ac div rsa rerum capita complect batur. 
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on ego inornata ... - gi de stilo a t rico . 
. . . et dom.ùzanti nomina solum l ~ erbaque, Pisones, satyro

rum scriptor, amabo: l ... - Quae item dicuntur verba nativa, 
quae ad i ip um icmificandum nata unt quod animo prae
c ncep n , et in e e.' lic n d minan ur: quo verb rum ge
nere H ratiu in l) rnrum libri umma cum laude u us est . 

. . . nec sic enifnr trauico differre colori, l ... - on a trao-ica 
magniloquentia, ut int rpret ulgo interpretantur, ed a sa
tyrica puritate et elegantia, quia prim tragoedia, ut upra 
diximus, hoc g nus satyrae fuit, quod est idem numero ip um 
quod paullo uperiu poeta dixit: << e quicumque deus ~ etc . 

. . . u t m'Ili/ inter.sz't, Da l ne loquatur et au.dax 1 Pytltias, 
enzuncto lucrata imone !alentum, l an eu tos famulusque dei 

ilemts alumni . l E x nolo fictum carmen equar, ut sibi qui is j 
s eret idem,, sudet multum frustraque laboret l ausu idem. -

on heic agit Hor tiu de argumento atyr e deligendo, sed 
de satyrici tili difficultate: ubi detractoribus suis re pondet, 
qut tpstu atyras contemneban t a locutionis facilitate. 

Tantum J'eries izu zcfuraque pollef, l tantum de medio szunptt's 
accedi! lzonoris. l SyL~ ·s deducli caveant me iudice fauni, l ne e
tut innati triviis . .. -Qui Romae in conducta quidem domo 
nati sunt. 

.. . ac pene forenses, l ... - « Del vil mercato~ . 

.. . aut nimium teneris iuvenentur versibus ... - Nempe la
sci 1s . 

. . . unquam, l aut immmzda ... - ordida . 

.. . crepent ignominiosaque dieta. l - Quae alterius famam 
laedunt. 

0./fenduntur en'm quibus est equus et pater ... - Hoc est 
patri cii . 

. .. et res, l ... - Intelligit senatores, qui censu, non genere, 
in ordine censebantur . 

. . . rz.ec, si quid fn'cfi ciceris probat et nucis em.ptor, / aequis 
accipizmt animis donantve corona. 
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I 

E METRl DRA I TU [. 

[vv. 2St·l74) 

H eic a it Horatiu de metris dram tu m proprii 
!Yllaba Long a brevi subiecta vocatur i mbus, l pe citu.s, . .. -

Ut in pr esenti musica nota br in s stematis principi 
p rae o it pr ductae celerem rhythmum ignificat. 

1tde etiam trimdris . .. -In o-r, eca mu. i a dicuntu r «di-
odiae ut quaeque dip dia duobus pedibus metiretur. 

.. . accrescere iussit l nomen iambeis, quum senos redderet 
ictus. 1 - empore qu d no tri ternporis mu ' ici dicunt tempo 
a cappella» quod est omnium elerrimurn. 

Primus ad extremum similis sibi: non ·ita pridem l tardior 
ut paullo graviorque eniret ad aures, l spondeos stabiles in 
iura paterna recepit l commodus et patiens: non 1tl de sede se
cunda l cederet aut quarta socialiter. - Nam in xta nunquam 
·essit ·pondeo, quod argumento est principi iambicum natum 

se e,· soli iambis compo itum; uti in er u hexametro , qui 
tnltl pondaicus natus est, ut in 
nunquam ultimum pe em dact) l 

o a scientia demonstratur, 
cedi t. 

.In scenam missos ma uno cmn ponder·e versus, l ... - uppJe 
es e». t ue haec infinita ratio heic \·icem recti obtinet , 

quod re it verbum « premit »: ex quo sermonis genere est si 
dicas ~ hoc fa re turpe e t ~ . 

. . . aut operae celeris nimium C7traque carentis, l aut ig-noratae 
premit artìs crimùze turpi. l on quivis videt ùmnodulata poemata 
iude '", l et data romanis vmia e t indigna poi!ti . 1 .ldcircone 
~ ag-er scribamque licenter? Et omnes l visuros peccata putem 
mea, tullts, et intra l spem ~ eniae cazdtts? - Qui a non omne 

isuro putem. 

i modo ego et os scirnus ùturbamtm ... - currile. 
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.. . lepido seponere dicto, l legitimumque sonum dig itis calte
mus et aure.- Ut in poèsi italica nedum digitis nu merando 

ersuum syllabas, sed a ure legi timum eorum sonum callemus; 
et in latina quoque po~i calleremus si tempera s llabarum, 
non arte, uti nunc mortua lingua, sed natu ra, uti ea ivente, 
a pueris di ceremus. 

I 6. 

DR DRAMATICAE POf; E ro Hl TORTA . 

r v. 275-29q] 

Ig-rwtum tragicae genus invenisse Camenae l dicitur, .. . -
Hinc Horatium doctrinam e satyra , si e de antiquissima tra
goedia, incipere oportuit. 

.. . et plaustris vexisse poemata Tllespis, 1 ... - Vindemiae 
t mpore q uibu u as ad t rcularia et lacus ferebant: quorum 
antiq uissimum estigium in no tra Campania permansi t , ubi 
vinitores dicuntur vulgo «cornuti» , et impu ne habent honestos 

iros femina que procacibus d 'ctis impetendi licentiam . 
. . . quae canerent agerentque p~rzmcti faecibus ora. J - Quare 

satyri pectore e t ore ru bicundi finguntur. bi rid ere licet my
thologos, qui, in errorem inducti quod vox miv ~ totum » vel 
<~ universum significat, in dei Pani fabulam eruditam mytho
logiam obtrudunt, quod pedes, crura , coxae caprinae terram 
sylvosam, pectus et os ru bicundum elementum io-ni s , cornua 
solem lunamque ignifi cent. Sed hei c illa haud spernenda oritur 
d ifficultas: -Qui tragoedia, quae postea in eam sublimitatem 
evecta est ut Plato eam epopoeia grandiorem e istimet, his 
rudissimis principiis orta est; e t Homerus, Eupoli multo prior, 
incomparabilis heroicu poeta repente exti tit?- Haec d ifficultas 

x No- ae scientiae princi'piis facile sol itur, q uibus demon
tratur Homerum in tertia heroicorum poetarum aetate pro

venisse, e t heroicam poesim, non minus rudem quam heic 
dramatica nar ratur, primulum ortam esse. Quod gravit r con
firroa tur tum eo quod de carminis he roici origine superius 
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dictum est, quae primorum hominum infantiam aperti ime 
pr bat; tum ip i an iqui simis fabuli , quae satis inconditae 
ineptaeque a no u que per enerunt. Ut illa primae aetatis 

eticae, utpo e quae rem tatim post diluvium tradit: Deucalio 
et P rrha coniuge uper arna i monti iugo ante eae The
mi is templum la ide ante ede p ito po t terga reiiciunt, 
et homine na cuntur. Et illa mediae aetatis poetic e: Cadmus 
serpentem occidit, eius serit dente , lapidem in rnedium i cit 
ex sulcis homine armati cooriuntur , secum ue ip is confligunt, 
et Cadmu in serpentem convenitur. Quae fabula ex nostrae 
mythol giae historicae principii poeticam quingentorum ferme 
annorum historiam complectitur. 

P o t lwnc personae paUaeqz.te reperfor honestae l AesclziLus, 
et modice instravit puLpita tignis, l et docuit rnagnwnqu,e loqui 
nitique cotlmrno. l -Id h ud ere dicit Hor tius , nam ma
gnu m loqui iam antea docuerat Hornerus . 

ztcce sit vetus his comoedia, non sine multa l laude/ ... - Qui a 
famo os homines publica reprehension e dignos fabulis tradu
c bat, ut, eo metu, ci it ti proceres bonas artes exsoler nt. 

.. . sed in ?Jitium libertas e.xcidit, .. . - Ut perderet viro opti
mos, uti Arist phane , NebuLaJ"'um fabula, perdidit aneti si
muro Socratem . 

. .. et vim l dignam Leg e regi. Lex est accepta, clzorusqzte 1 tur
piter obticuit, sublato iure nocendi. l - Quia antiqua omoedia 
argumenta sibi sumebat ummates viros, qui in ore omni 
populo erant. At comoedia nova, cuius princeps Menander 
ha etur, p rivatas personas fingit. Quare ad illud imonis in 
Andria: K Meum gnatum rumor est amare:., Davu mutien 
subdit: «Id populu cura t scilicet ~ . 

Nil intentatum nostri Liquere poetae, l nec minùnum meruere 
decus vestigia graeca l ausi deserere et celebrare dome ticafacta: l 
vel qui praete.xtas, ... - Quae re pondebant Graecorum tragoe
diis. In iis namque personae nobiles, quae praetextas gerebant. 
inducebantur . 

. . . el qui doczte1"'e togatas . l - Quac uraecas comoedias re
ferebant. Toga enim Romani vulgo utebantur , quare gens 
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togata »; uti <~ pallia a», a pallìis » quae gerebant Graeco
rum nati o dieta est. 

ec virtute foret claris e poteutius armis l quam lingua, 
L atium, i 1zon offenderei u l un l quemque Poetarum limae labor 
et mora. - Fa tid ium, ut in emendan is poematis moro i fa
tidiosi essen t. 

Vos, o l Pompilius sanguis, carmen 1'eprelzendite, quod non l 
multa dies et multa litura coercuit, atqu.e l Perfectu.m decies non 
castigavi! ad ung uem. - Id ipsum posterius dicit : ut « poemata 
nonum premantur in a nnum '>. 

I7· 

DE FACULTATI P O:ETICAE I TRU.MENTI . 

[ v. 295-332] 

lngen:ium. 1nisera quia fortunatius arte l credit ... - In omni 
facultate id erum e t, sed in poetica omnium maxime: nam 
in quavis facultate naturae itium labore improbo sive obsti
nato supple eri , quod in poetica omnino negatur. Ratio autem 
eius e t quia poe is sola natura e. titit , cum ante poesim nullae 
artes inventae essent, quando omnes artes ex poesi natae sunt, 
ut in No ae scìentiae principiis demon tr tur. Quare Homeru 
ante omnes philosopho arte que poeticas et criticas, summus 

oetarurn poeta extitit quem posteri sequi datum, aemulari, 
nedum superare , negatum e t. 

. . . et excludit sarws H elicone poetas 1 Democritus ... - Quia 
prima poe is , nempe theologica, ex quodam divino furore nata 
est, q uo poe tae theologi, primi o-entium funda tores, correpti, 
deo inter se versari sibi videre videb ntur. Quod aperte do
cetur No~ ae scientiae principiis. Quare poesis ha ne habet sua e 
origini proprietatem, ut natura pl urimum constet. 

Scribendi recte sapere est et principiwn et fons ... - Id alte
rum nunc poeticae facultatis praecipuum instrumentum, phi
losophia: quia fabulae nunc sunt genera poetica ex geoerìbu 
philosophorum censita, ut supra diximus. 
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Respicere e:xemptar ~ itae ... - oc e t intueri vitam h urna
n m in sua idea o tima: quod non alibi di citur ni i in evol 
v endi philosophi qui de morib u ac itae officiis scripse
runt. 

.. . morumque iubebo l doctum imitatorem .. . - Qui non al terius 
artifici o era, sed ip am veram na turam sibi irnitandam pro

nit : ut tr s pietore principes 1 n uo cert pin ndi genere, 
Bo n rrota in sublimi, rbin s in tenui, T itia nu in temperato 
e .. ·celluerunt . 

.. . et vi as llinc ducere voces . -Id ipsum est quod superiu 
diximu : fa lsum poeticum se 
idea optirn , ad quod era ph 
periuntur. 

I 

erum metaph icum, in 
ica com arata falsa s e com-

DE FI E P E Ew 

[vv. 333-346) 

Aut prodesse nolunt aut delectare poet e, l aut simut etiu.czmda 
et idonea dicere vitae. - F inis poe eros, quum rimum orta est, 
fuit utilita , qua gentes funclatae sunt, ut paullo inferius di
cetur; de in e alter ucce it, delecta ti . ed poesi rei publicae 
utili nulla, nisi quae media delectatione, utilitatem si bi prae
cipuum fin m prop na t. 

Ficta otuptatis caussa sint pro:xùna veris: 1 ?tec quodcumque 
olet, poscat sibi fabula credi/ l nezt pransae lamiae vivum pue

r um e:xslra!zat alvo. -Materia poesews maxime propria est non 
impossibile, sed credibile, ut supra diximus: ed gentes omnia 
de diis credidere, praeterquam ut mortuos in vitam revocare 
po sent. 
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19 . 

DE CRITICA PO'ETICA. 

{v . 347-390) 

75 

Sunt delz'cta !amen quibus ignovisse etimu . - Heic incipit 
Horatius tr ere praecepta de critica poetica. 

Ut pidu:ra poifsis erit: quae, si propius stes, te capiat 
magis ... - ic poema notae tenuis . 

. . . et quaedam si longz'us adstes. l - ic poema notae grandìs. 
Haec amai obscurum: votet haec sub luce ideri. l ludicis 

argutum ... - Solers, quod et facile et cito ad ertit. 
.. . qua e non formidat acume n., l haec p/acuit seme/, haec de

cies repetita placebit. 

Ut, g ratas inter mensas sym.p!wnia discors, l et crassu.m 
zmgu.entum, et sardo cum melle papaver l ojjendunt: poterat duci 
quia coena sz'ne istis · l sic, animis natwn inventumque poema 
iuvandis, ... - Delectandis, ut « iuvat spectare ~. <-<è bello star 
a vedere~ . 

. . . si paullo summum decessit, vergit ad imum. 

Si quid tamen olim l scripseris in Metii descendat iudicis 
aures, l et patris et nostras_- 'llOmtmque prematur i1z annum, l 
membranis intus positis. - Quod superius dixit K deci es casti
ba it ad unguem ~. 

20. 

DE POitTICES LAUDIBUS. 

[vv. 391-407] 

Sit estres lwmines ... - Gra ·issima omnium et maxima poe
tices laus, quod ea humanam societatem funda it, um omnes 
gentium populi ab aliquo deo el heroe suas orio-ines repetant. 
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.. . sacer .. . - acerdos , quia primi gentium sacerdotes fu e

runt oetae . 
. . . ·inferpresque deoru ,n, l .. . -Qui Graec i dicitu r f.LU<1t'l]ç; 

unde rima ge ntiu m m steria fu re fabul ae poetarum , et prima 
theologi a my tica fuit q m profe i unt poetae theologi . 

. . . caedibus el ictu. foedo deterruit Orpluu.s, l dicLt ob hoc 
lenire figres rabidosqu.e Leones. l - t ui rpheus enit non-
genti annis po t g raecam na tionem i nceptam fu n dari. 

Dictu et Amplzion, flteban e con.ddor urbis, 1 saxa mo ere 
sono testudinis, et prece blanda l ducere quo ellet.- t mphion 
fioruit trecenti anni p t Theba a a mo conditas. H is dif
ficultatibu tn ova scientia. fit sati . 

Fu.it ltaec sapientia quotulam l pub!ica privatis secernere, 
sacra profanis,· l concubitu prolzibere vago, dare iztra maritis/ l 
oppida moliri, leges ·incidere lig no: l sic lwnor et nomen divinis 
vatibztS atque l ca.rminibu.s ve1tit. - Prim s pientia ulgaris fuit 
po tic . Quare ab historia poeti a unt re petend ae origines 
rerumpublicarum, legum omniumque artium ac scientiarum, 
quae huma nita tem perfecere. Qu d in ovae scientiae, ecundae 
edition is, libro s cundo praesti tum es t : qui liber est huius 
loci horatiani quidam perpetuus commentarius. 

2I. 

lTERUM DE POETI TRU fENTIS . 

[vv. 408-41 rl 

Natura fiere! !audabile carmen an arte l quaesitum est: ego, 
uec studium sine divite ena, jnec, rude quid possit ideo, inge
nium: alterius sic l altera poscit opem res et coniu.rat amice . -
Redit ad instrumenta facultati poeticae, de quibus dictum est 

supra. 
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22. 

E TUDTO PO:itTICE 

[vv. 412-41 ] 

77 

Qui studet optalam cursu contingere metam l multa tulit: 
fecitqu.e jmerJ su.davit et aLsit, l abstinuit enere et ùzo. - Hoc 
praeceptum 111 poetica, orator ia et quavis a lia facultate ser

andum, ut fia anti imo tudio excolaLur. 

2J. 

DE CEN ORE DELlGE '00 . 

[vv. 419-4 33] 

at p raeceptum de deligendo cen ore. 

24 . 

E E Rl OFFICIO . 

[vv. 434-476) 

Heic censori munus exequitur. 



l·" 
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DI COV RT DEL VERO 

OVVERO 

UOVI PRI CiPI I CRITICA D TESCA 

propo ito d el comm nto d ' un anonimo alla Commedia 
(tra il r72 e il I730) . 

La Commedia di ante Alighieri ella è da l ggersi per tre 
riguardi : e d' istoria de' tempi barbari d'Italia, e di fonte di 
bellissimi parlari toscani, e di esempio di sublime poesia. 

Per ciò che si attiene al primo, eo-li sta cosi dalla natura 
ordinato e di posto: che, per una certa uniformita di corso 
che fa la mente comune delle nazioni sul cominciare ad ingen
tilir i la ]or barbarie- la quale è, per natura] costume, aperta 
e veritiera, erché manca di riflessione, la quale applicando 
a male, è l ' unic madre della menzoo-na,- i poeti vi cantino 
storie ere. osi nella Nuo a scienza d ) intorno alla natura delle 
1W.Zioni abbiamo r professato J O mero essere il primo storico della 
gentilita: lo che iu si conferma nelle Annotazioni da noi scritte 
a queJl opera, nelle quali l'abbiam truovato affatto altro da 

uell' mero il qual finora è stato da tutto il mondo creduto. 
certamente il primo storico de' romani a noi onosciuto fu 

Ennio, che cantò le guerre cartaginesi. Agli stessi esempli 
il primo o tra' primi degl ' istorici italiani egli si fu il no tro 

ante. Ciò ch'egli nella sua Commedia mes olò di poeta è 
che narra i trapassati, econdo i meriti di eia cuno, allogati o 
nell'inferno o nel purgatorio o nel paradiso; e quivi, qual 
poeta debba, <.< sic vert's falsa remiscet » per essere un Omero 
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o un Ennio coO\ene oli alla no tra cristiana religione, la qual 
c'in e na i premi e i castighi delle nostre buone o cattive 

perazioni e ere, piu che i temporali, gli eterni. Ta!ché le 
alle orie di tal poema non sono piu di quelle rifle sioni che 
dee far da se te o un le t:,"tore d ' i toria : di trar i profitto 
dagl i altrui e em li. 

11 secondo r iguardo per lo quale Dante è da le ger i è 
ch'e li è un puro e largo fonte di bellissimi fa ellari toscani . 

ella qual cosa non è ancora soddi fatto di un profittevole 
ommento, per quello ste so he dice i ol armente : che Dante 
'abbia raccolto i parlari di tutti i dia letti d'Italia. L ual 

falsa oppenione non ha potuto che indi pro enire: perché al 
Cinquecento- che dotti uomini si diedero a colti are la to-
cana fa ella che i era in Firenze parlata al Trecento, che 

fu il secolo d'oro di cotal lingua,- osservando e si un gran 
numero di parlari in ante, de' quali non a e ano affatto 
rincontri da altri toscani scrittori, ed altronde ricono cendone 
per fortuna molti an or vi ere per le bocche di altri popoli 
dell'Italia, credetter che ante l'ave se indi r ccohi e nella 
sua Commedia portati. Che · lo stesso fato appunto che a -

enne ad mero, il quale qua i tutti i popoli dell Grecia 
vollero che fus e lor cittadino, perché ciascun popolo ne' 
lui poem i ravvi a a i suoi natii ancor viventi parlari . Ma si 
fatta oppenione ella è falsa per due ragioni gravissime. La 
prima, perché do e a pure in que ' t mpi Fi renze avere la 
mago-io r parte de' arlari omuni con tutte l' ltre citta del
l' Ita.l.ia: altrimenti, l'italiana fa ella non sarebbe stata comune 
anco alla fiorentina. La econda è che in q ue' ecoli infelici , 
non ritruovando i scrittori in volgari idiomi per le altre citta 
dell ' Italia, come in effetto non ce ne sono pervenuti, non 
ba~ ta va la ita di Dante per apprender le lingue olgari da 
tanti popoli, onde, nel comporre la ua Commedia, a e e 
avuto poi pronta la c pia di que' parlari he a lui facevano 
d'uopo per i p i gar i . n de a r bbe m stieri agl i accademici 
della Crusca che man as ero per l Italia un catalogo di si 
fatte oci e parlari, e dagli ordini bassi delle citta, che meglio 
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de ' nobili e degli uomini d i corte, e molto iu d ' contad ini, 
che meglio de ' piti bas i ordini della citta con ervano i costumi 
ed i lingua gi antichi , ed indi informar i quanti e qua li ne 
u as ero, e in che significazione l'usassero, per a erne es i la 

era intell igenza. 
Il terzo r iguardo perché è Dante è da l gg r i è per con

templar i un raro empio di un sublime poeta. Ma questa è 
la natura d ella ublime poesia: ch'ella non si fa apprender 

er alcun 'arte. m ro · il piu sublime poeta di quanti mai 
appresso a li son venuti, né ebbe a lcu n Longino innanzi, che 
gli a esse d a to precetti di poetica sublimita. E gli ste si prin
cipali fonti che ne dimostra Longino non si possono gustare 
se non da coloro a' qual i è tato conceduto e dato in sorte 
dal cielo. Sono e si , gl i piu sacri e gli pi ti profondi , non pi u 
che due. Primo, al tezza d ' animo , che non curi altro che 
gloria ed immortal ita , onde d i prezzi e ten a a vile tutte 
quelle cose che arnmi ransi dao-Ji uomini avari, ambiziosi, moll i, 
dilicati e di femmi ne chi costumi. Secondo, a nimo informato 
di virtti ubbliche e g randi, e sopra tutte di magnanimi ta e 
di g iustizia . Come senz'alcun'arte, ed in forza della sublime 
educazione de ' fanciulli ordinata loro da Ligurgo , gli partani, 
i quali per legge eran probiti saper di lettera , davano tutto 
g iorno e olgarmente in e pr sioni cotanto sub limi e g randi 
che ne farebbono pregio i piu chiari poeti eroici e tragici 
darne di poche sirniglianti ne' loro poemi. Ma q uello che è 
piu propio dell a sublimita di ante, gli fu la sorte di nascer 
grande ino-egno nel tempo della spirante barbarie d' Italia. 
p rché g l'ingegni um an i sono a gu i a de' terreni, i quali, per 
lungh i secoli incolti, se finalmente una olta r iduconsi alla 
coltura, danno sul bel principio frutti e nella perfezione e 
nell a grand zza e nel la copia mara i g li osi ; ma, stanch i di 
e sere tutta ia piti e pi ti coltivati, gli danno pochi, sciapiti 
e iccioli. Che è la cagione perché nel finire de' tempi bar
bari provvennero un ante nella sublime, un Petrarca nella 
dilicata poesia, un Boccaccio nella leggiad ra e graziosa prosa: 
esempli tutti e tre incomparabili, che si debbono in ogni 

G. B. V reo, Opere • vn. 6 
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conto seguire, ma non si ossono a patto alcuno ragg iungere. 
Ma de tempi no tri coltissimi si lavorano delle belle opere 
d 'ingegno nelle quali altri po sono ergersi in isperanza, non 
che di rag iungerli, di anzarli. 

tutto ciò, cred' io, a en o avuto riguardo 1 
• • . , ha 

scritto le presenti A nnotazioni alla ~ Commedia di Dante, 
nelle quali con quel difficil ne so di chiarezza e di brievita 
fa erisimile la storia de lle cose o fatti o er one che vi si 
mento ano dal poeta;- spiega con ragione\ Jezza i di lui 
sentimenti, onde si può venir in cognizione della bellezza 
o leggiadria, del l ornam nto o del l 'altezz de ' di lui parl a ri 
( he è la maniera piu efficace per cons guire la lino-u de' 
buoni scrittori, con entrare nello spirito di ci che han sentito e 
che es i han oluto dire: ond nel Cinquecento per tal ia 
r ius irono tanti chiaris imi crittori latini, d in prosa ed in 
verso, innanzi di celebrar i i Calepini e tanti altri dizionari ); 
- trallasc ia ogni moral.e e molto pi u altra scienziata allego
ria ; -non i si pone in cated ra a pi gare l 'ar te poetica, ma 
tutto si adopera che la gio entu il legga con quel piacer che 
gustano le menti umane, o e, senza perico lo di nausearsi, 
apparano molto in br)e e da' lunghi commenti, ne' quali i 
commentatori a disagio so liono ridurre tutto ciò ch'essi com
mentano. Perciò le stimo utilis ime in questa eta particolar
mente, nella quale si vuol apere il propio delle cose con 
nettezza e facilita. 
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Oratio premessa ai Vari componimenti raccolti m quell'occasione da 
icola Caravita. 

Si, excellenti sime princeps 
a tq ue immorta li bus beneficiis in 
utìlitatis caussa collatis, gra tia , 

pro tuìs sum mis, praeclari 
nostr am civitatem perpetuae 
ut officii ratio postulat, om-

nium ordinum nomine a ere velimus, veremur ne tuorum erga 
nos meritorum copìae, nostra inopia dicendi, amplitudi ni ora
tionis exilitas , immor talitati perquam breve nobis ad id munus 
perso lvendum angustiae temporis ci rcumscriptae, non parva, 
immo maxima ex parte sint detractura. Etenim quae tanta pc
test usquam existere ubertas ingenii, quae tam incredibili ac 
adeo rara divinitas, ut univer a tua, quibus nos orn ato vo-
1uìsti , promerita, i minus verbi , queat mente saltem et cogi
tatione complecti? 

Qua ndoq uid em, ante tua seu potiu nostra, felici ima tem
pera, obvenerunt certe nobis cl a ri imi a tque ornatisimi m , 

qui, in hoc regno g ubernando, potenti simi no tri Hispaniarum 
regis vices ita in a liquo regiarum irtutum enere praeclari 
gesserunt, ut apud nos honesti sima ui vicarii principatus 
monumenta reliquerint. t, si eos omnes tecum conferamus, 
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si omnia temporis anteacti discrimina cum his comparemus , 
in quibus ci ita no tra, und quaque periculi, timoris atque 
solicitudini piena, dudum ver ata est, ac ab iisdem a te, sin
gulari tudio atque opera, umma prudentia atque authoritate, 
liberata; tu prae ceteri mnibu no rae patriae columen, tu 
no trorum 1 mm er ator nobi omnibu videri di initu 
obti i e. Qui, cum in Europa uni er a omnia gravis imo 
truculentis imoque bello percul a ac pro trata iacerent, pacem, 
ocium, tranquillitatem in hoc re no atque in hac urbe, regni 
arce, fo i ti. Qui crudelis ima fune ti simaque peste, intra hos
metipsos regni termino advecta ac iam e\ ire coeptante, 
aeris alubritatem coelique clementiam urbi u morbo affectis 
re titui ti, urbibu a morbo immunibu con er a ti. Qui um 
omnia de m liore nota bonarum artium ac utilium scientiarum 
studia tam mi re tanque foede iacerent, ut de nominis gloria, 
cui apud quamlubet exteram doctis imam nationem compa
rand ae innurneri nostrum toto pectore, amni tudio incumbe
bant, iam ha c urb , non ine querelae admixtis lacrymis, de-
peraret, optimo literarum eneri favi ti, egr giae civium Jaudi 

consul uisti, summ e no tr e ivitati amplitudini pro idisti. 
Itaque maiore omne , qui ummum i tum honori radum 

umma etiam cum laude obtinu runt, ea nobis prae titerunt 
officia, q u e principes , quam i ad id rara atque insignì ir
tute opus habeant, tandem aliquando tamen raesta re pos unt. 

uiu modi ea fuere: fa inoro ae ac infe ti imae exulum tur
mae, agros dep pulant , per publicas vias gra ante , pagos 
minore ve u rbes va tantes, extirpatae omnino ac deletae; -
annonam orro omnium exculentorum poculentorumque uber
rimam sartam t tanque ser a re;- iudices denique ac magi -
tratu inte rae probitatis ac fidei, summae doctrinae ac dili

gentiae, curiae foroque proponere. Quae quidem optima priorum 
principum mu nera ve! singula quippe singulos ad summum 
atque ampli simum laudis honorisque gradum extuierunt. Tu 

ero, praeter ha c omnia officia, ea in nos etiam beneficia 
contulisti, quae principes, nonni i di ina quadam virtute prae
diti , atque adeo upra optimorum princi pum conditionem 
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evecti, conferre subditi possunt. Qui bus pro tantis rebu 
nullum luculentius hon oris insigne, nu llum grati animi mo
numentum perennius tibi dicare po sumu quam ip orummet 
tuorum beneficiorum memoriam sempiternam. 

ltaque no tra erpetua recordatione, nostris sermonibus 
er omne ae um posteris no tris quasi per manu tradentis, 

excolemus haec quae de te modo proponimus: fortissimum ac 
sapienti imum rincipem Franciscum Benavidium, ob cives 
neapol itanos tum a periculo i simo bello, tum a funestis ima 
peste ser atos, atq ue ob praeclarissimum bonarum literarum 
patrocini um susceptum, nostrae patriae patrem meritissimum 
exti i se. Modo a te maximopere, pro tua eximia erga nos 
munificentia, etiam atque etiam rogamus precamurque ut tuo
r um affectuum moderatio cedat praeclarorum facinorum am
plitudini et l ubeat no bis tecum singula haec di vi n a beneficia, 
tum ad grati nostri, cum ad tui magni animi laetitiarn e ·ci
tandam, recensere. Quamobrern a primo, et quidem max1mo, 
qua nostra civitas a bello servata est, xordiamur. 

emper arbitrati sumus, princeps excellentis ime, illud ad 
imperia administranda ehementi si me pertinere: quarn n imi
rum famae opinionem subditi ac exteri, amici atque hostes de 
principe habeant; eosque in rerum summis regendis , ceteris 
prae tare, qui authoritate plurìmum possunt. Idque nobis tuo 
exemplo mirum in modum est confirmatum, qui, gravissima 
fultus virtutis opinione, ad regnorum regimen iis semper tem- . 
poribus delectus ac missus es, quae principem supra omne co
gitandi genus in laboribus industrium, fortem in periculis, 
cautum in consulendo, in agendo exp rtum desiderarent. Testis 
est ardinia, quae a maximis civilis belli periculis, tua irtute, 
consilio atque opera, e t mirifice liberata. Testis est Sicilia, 
quae, cum adhuc tetri, foedi execrabìlisque Mamertìnensium 
belli reliquiis exaretur, tuo adventu, praesentia tua, tranquil
lissimo ocio est restituta. Testis est neapolitanum regnum. At 
quantae authoritatis tuae testis est ! Bellum supra hominum 
memoriam acerbissìmum gloriam nominis hispani, innumera 
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sociorum principum imperia, sexcentarum rerumpublicarum 
sal utem , fortunas denique totius Europae in discrimen vocavit: 
pro quo vel propugnando el oppugnando, nulla est nostri 
orbis terrarum gens, nullus populus, nulla natio quae in arma 
non ruat. A Gallis hostibus sunt quamplures Aphricae reges, 
est et potentis imus totius Asiae, rel iquae Aphricae ac magna 
ex arte Europae tyrannus, Turcarurn im perator. Pro nostris 
Hispanis tat Angliae rex, stat Bata orum respublica, stat Al
lobrogum dux , stant plures summi germanici imperii principes. 
Hinc in Belgio ac Germania bellum, bellum in Hi pania et 
G allia, in Italia denique bellum totis iribus, toto conatu, 
committitur . Itaque nulla in Europa regio est quam bellum 
non corrumpat , non perdat et, quasi fiamma, non urat: un
dique damna, undique calamitate , undique exìtia; nihilque 
tam grave, taro durum, tam acerbum quod non- haec fioren
ti sima orbis terrarum par terra marique perpetiatur. At quis 
unquam ad nostri regni oras strepitus a rrnorum advenit? quae· 
n am hostilis tuba ad arma ciere viros audita est ? quodnam 
explicatum signum visurn est procinctum armorum innuere? 
A ppulit quidern ad nostras rnaritimas oras rnunitissima Gal
lorum clas is , irnmo etiam in Interiori pene mari, et plures 
dies, et e regione huius urbis est immorata. At quo modo 
appulit? quo modo immorata est? Non ali ter quippe, ac si ami
cissimorum sociorum tutamen esset ac propugnaculum. T an
tane, Deus immortalis, est apud hostes de te opinio, ut ad-

ersum eos el sola authoritas tua firmissimi certissimique 
nostrum praesidii loco sit et habeatur ? 

Magna sunt haec tuae authoritatis, lubeat proferre, mira
cula. A t quanto illa pro identiae maiora! Cum enim regium 
aerarium e set pene exhaustum, publica vectigalia prope esse nt 
absorpta, maxima a te subsidia ad maximum bellum, cuius
modi erat a lpinum, mirifice missa sunt, ut arma armorum
que incommoda omnino procul a nobis nostrisque finibus 
distinere . An ideo civitas nostra in a liquas rerum difficul
tates coniecta est? an in angustias reg num redactum ? il 
istorum minus . Immo, incolumi sueta rerum ubertate atque 
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a bunda ntia , nobis no a •itae commoda quae quidem tantum 
in se continent utilitati , quantum fortas e nulla re praeterea, 
tua in g ul a ris atque eximia pro identia a tulit. Etenim, cum 
no trati ecuniae condirio eo fal a or m fra ude de enis et ut 
iam nulla fere e set p rpetua aestim tio , quam eidem prin
c ipes, maximis permutationum difficu ltati bus ob eniente , pu
blica authoritate ded erunt , iam una, et quidem poti ima, ex 
iis re us deficiebat , quae reipub licae tum domi, tum fori 
fi rmi imi sunt certis imique ner i ac Jacerti . Tentavit uidem, 
ut sua ste t cuique Jaus, excellenti simus vi r Gasparus H aro
Gusma nus no is falsificatu difficilioribus typis tanto ci itati s 
p ri a torumque incommodo occurrere: verum, argenti difficul 
tate, exitum res non habuit. ed quo ir authoritate c la ris-
imus, dum pax omnia t neret, absol vere baud potui t , tu , 

maxi mo bello premente, ut illud a no bi a rceres , ad finem 
oppido perduxisti . Et haec tamen, quae de a liis sum mis viris 
tanquam maxime ra ra e t egregia authoritatis ac prov ide ntiae 
facinora dicerentur, vulgaria su n t ac minora tu a e vi rtutis 
xempla. Illud enim, illud tu ae incredibilis ac omnino h eroi· 

cae fortitudin is specimen , cui nulla par oratio inveniri u quam 
po test, non sine maxima admiratione atque summo animi stu
pore in medium proferamus. 

Clari simus atque ampli ssimus magi ter militum idacus 
Bena idius , cuiu ut la ud s bre i atque eleganti v rborum 
ambitu co lligamus , filiu te patre dignus ea aeta te quae ulgo 
e t iudi c ii prudenti ae g ravita tisq ue el om nino expers vel 
plurimum inops, iamiam omnibus im peratoriis v irtutibus a ni
muro mentemq ue ornans, maximumque Hi panorum nomini 
ac regi ae Bena idiorum genti decus ornamentumque promit
tens a te, credite po teri , a te, inquimus pro hi panici im
perii atque ita etiam pro publica nostrum omnium salute, 

allorum hostium furori in a lpina illa nobis semper detesta n da 
caede devotus est. Et de ovisse parum adhuc tibi isum est, 
ut satis regi , satisque regnis faceres nisi etiam incred ibili 
a nimi fortitudine de vo isse . Tenemus namque, nec erit un
quam ut eius oblivisci possimus, tenemus ill am aeternitati 
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monumentorum dicandam orationem , qua, potius quam te 
ipsum, alio t de immatura ac satis superque acerba lectissimi 
filii tui morte moerentes, olari solitus es: te tunc demum 
clari imum filium itae atque aeternitati ded i se, cum pro 
suo rege eiu que re nis tuendi cl ris imam mortem obiret. 

irum inter heroas accen endum ! patrem aeterna lauda-
torum irorum laude dignissimum . pr incipem supra omnes 

atri e patre de republica meritum, qui tot, tantis ac tam 
raeclaris virtutibus, pacem t a ceteris Europae urbibus re

gni que aut fugatam aut eiectam iutra huius urbis moenia, 
intra huius regn i termi nos asser a ti. cquod maius atque 
optabil ius beneficium ipse eu ptimus Maximus hominibus, 
dum terras coluntt conferre pote t quam pacem, qua non modo 
a quae aliquo sensu sunt praedita, sed tiam tecta atque agri 

l etari identur? Quid dulcius atque gratius quam ocium, quod 
ita iucundum est ut forti simus quisque vir maximo labores 
u cipiendos pulet ut aliquando in eo vitam degere P<? sit? 

Quid denique e republica magis aptum t commodum quam 
tran q uillitatem , ad quam tutandam omnes principum curae, 
omne optimatum operae, omnia populorum studia sunt or
dinata? 

erum ad ali ud maius di inius ue beneficium, numrum 
illud quo nos a pesti lentia liberato oluisti deveniamus. At 
quod tam gra e ac ornatum orationi genus invenitur, quod, 
ut par e t, tantum tuae irtuti munu verbis omplecti po sit? 
Quandoquidem adhuc recens apud nos st funest issima me
moria crudelissimae illius cladis, quae quadra inta abhinc an
nis hoc regn um atque hanc urbem, hominum florentissimam, 
hominibus pene hausit. Vel ip i enim bisce oculis non sine 
amarissimis lacrymis idimus , vel a maiori bus natu non sine 
m ximo animi dolore accepimus, pestiferam illam tabem tam 
m isere hoc regnum, hanc urbem effe is e, ut ubique locorum 
languente aegn tacerent , quos, om ni communis remedii ac 
peculiaris auxilii copia desperata, anxi i malorum comi tes , an
gor moeror ac gemitus, affiigebant . idisses hic exanimos 
pueros supra exanimata parentum cadavera iacere; ibi super 
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na orum corporì bus aren es agere anìmas; alios, qui, morbi 
mortisque metu, el etiam suo isere fugiebant, in ipsa fuga 
morbum monenque o endere; alios, qui magìs pii aegris 
praesto erant in adhibenda ipsa med Jae aut auxilii opera oc
c umbere. Ita cru elis ima estilentia, omnia !oca ac tecta 
complens, nullo corpora humandi ritu nulla coeremonia ser-

ata. innumera funeribu funera cumula at. Quamobrem, cum 
haec tanta urbium eia es, hoc populorum exitium tam acer-

um, haec humano generi adeo infensa pernicies aliqua Apu
liae provinciae urbes ex abhinc anni afficeret, omnium no
strum animi iacebant, consisteb t mens nulla, omnes summo 
timore atque acerba solicitudine vexabamur ne mi errima atque 
a mari sima prioris pestilentiae exempla renovata ideremus. 

eque in te ipso, it pace tua dictum, aliquam praesidii aut 
salutis pem ollocabamus. In ea nanque eramus opinione 
humanam prudentiam humana duntaxat negocia r gere posse 
ita ut , q uae extra humanarum rerum cursum nobis e sententia 
acciderent, ea felicitati potiu ev nta quam irtuti facinora 
arbitraremur. At, te authore, experti sumus posse tandem ali
quand prudentiam eo divinitatis accedere ut elementis etiam 
ac naturae imperaret. Etenim ea argumenta summi vigiliis et 
curis, incredibili diligentia atque opera adhibuisti ut effraena
tum ac praecipitem l uis furorem non in tra illam provinciam 
duntaxat, sed intra i ll ius ro incìae certas urbes contineres 
ac brevi tempore omnino tiam extin o-uer 

Itaque, ut primo am lis imo beneficio in nos collato tecta, 
bona ac fortuna , ita et hoc aeque maximo coniuge , parentes 
ac libero retinemus, ut illo urbem, ita et hoc vitam. Co no
scamus nunc ero quornodo alio prioribus non minore nominis 
famam retineamus. eque parva neque par i pendenda, absit 
tamen rebu dicendis iactatio, un t oro menta, et habentur, 
quae nostram inter ceteras orbis terrarum urbes praeclaram 
ac nobilem faciunt. Primum nanque a natura ea caeli cle
mentia donata est ut prae omnibus reliquis haec ora, haec 
regio « felicis Campaniae » nomen omnium ferme consensu 
obtinuerit. Ea soli ubertate locuples facta ut , a fertilitate 
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agrorum et a arietate fructuum poetaru m fabu lis locum facien , 
«Bacchi et Pornonae certamen )) si t appellata: ea d eniq ue situs 
amoenita te p raedita ut nostrae villae a curae moerorisq ue ces
satione graeca nomina fecerint. Verum has omnes omissas 
facimus Jaude , una cum iis quas eventu felicissime adepta 
est ; quarum quip e illa non ul tima: adeo a nti quos fundatores 
h a buis e ut bi toricis ad fa bulas confugere o pus fuerit eamq ue 
a irene fund tam fuisse narrare. 1ittimus descri pti onem ae
d ifi iorum et pu lchritudinem, mittimus incredibilem incolarum 
accolarumque numerum. Quid illa ero nece saria ac aeterna 
in irtute posita et locata ornamenta, quibu i itatem aliquam 
s oli a re immo minim parte minuere scelus est, a qua 
nulla sunt scelera quae non absint? Etenim, iis nudata , res
pu lica, non modo nullius nominis , nullius famae omnino 
in o-loria vivit, sed et vivit amni dedecore, amni turpitudine, 
omni infamia notata. Quid, inquimus, erga Deum religio, erga 
principem fides, erga irtutes, sive menti eae sint sive animi, 
studium et amor? anne aliqua civitas ita de religione merita 
est, ut eidem nostra cedere debeat? an usquam terrarum, ut 
hic, tam rara tanque mira ergo religionem liberalitatis ac 
munificentiae exempla vi untur? ubi enim tot extant, ob ve
nustatem atque elegantiam, admira tione dignissima templa ? 
ubi par copia caelati argenti atque auri sacrorum usui desti
nata? ubi eo divisque tot gemmarum ac vestium oblata pre
ciosissima munera? Quae omnia sunt no tri summe religiosi 
animi l uculenti si ma firmissimaq ue argumenta. 

ihil iosuper est ut in re maxime perspicua et aperta im· 
moremur atque recenseamus innumeras familias, gentes, no
bilitate sive pace sive bello parta, clarissimas, quae nostrorum 
civium erga nostros principes integram ac praeclaram fidem 
luculenter confirmant. At bonarum literarum studia quanta in 
hac urbe amni memori a floruerunt? Quandoquidem vetustis
simum id est no trae ci itatis decus: non mediocri aut ulgarì, 
sed optimo atque eximio quoque artium scientiarumque genere 
amni tempore praestare ac excellere. Etenim ipsis Athenis 
florentibus, prudentissimi ac sapientissimi ci es romani, nostram 
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ur em Athen italica arbitrati, huc nobiles ado escentes opt i
mis literis instituendos mittere con uebant. Eiusmodi studia 
semper nobis u ui semper delectationi fuere; ab ii nostrae 
ci ìtatis lau excels ìllu trique loco semper posita e t; per e 
amplis imum honoris locum apud rellquas semper est conse
cuta; iis denique debet uarn ibi antiquam atque aeternam 
famae loriam comparavi tU>. erum quae e· h i ce tud\is 
comparata gloria nostram civitatem in praesentiarum ornaret? 
qui honor nostros cives tueretur? quae Jau no tra nomina 
efferret? quae delectatio aniroos nostros afficeret? qui denique 
usus nobis omnibus esset, nisi cientissimu atque acerrimi 
vir princeps iudicii nos inter quasi e caelo divinitu descen
di et et praesentissimum buiusmodi tudiorum patrocinium 
suscepisset? quid nos igitur non hoc potissimum inter tua 
maxima beneficia accepto referimus, cum haec era atque iin
mortalia oostrae ci itatis ornamenta, optimorum studiorum ope 
acquiSita, no trae civitati, te patrono, sint onservata? Tu 
enim bonas literas ad te, mpot.e ad suum prae it1ium confu· 
giente , amplexibus excepisti; tu surnma authoritate in tuo 
sinu fovisti; tu doctissimo iudicio in republica confirmasti. 

(1) In una prec dente st ura manoscritta (sulla quale cfr., in fine 
del presente volume, la Nota bibliografica) il t to continuava cosi: 
c H. ec qufl. , vera non simulata cognitione rerum , mente exornant: 
horum ope iudices summa aequitate, non igctabunda m moria imbuti, 

ntentias dicuot; medici non crudelissimo cruciatu, sed miti ac iucundo 
pharmacorum uenere morbi medentur: ii denique ma.~ima haec bene
ficia accepto sunt r ferenda, quod a a endi licentia animo , ab errore 
co itandì ment , a quamp1uribus incommodìs corpora vindicarunt. ed 
quid no qui non illa potiu inter tua maxima b n ficia referamu , curo, te 
auspice, ornnia ha c summa atque immortalia no trae ci itati ornamenta 
no trae civitati sin t conservata? ,. , enooché, come avverte in margine 
lO t; O \<:.O, it ntost fano, at quale, \)t\ma d\ \)TOt.edet a\\a stampa 
dell'Oratio, venne mo trata l'anzidetta stesura manoscritta, «segnò col 
lapis » le righe ora trascritte, mo tr ndo, con ciò, de. iderio che veni sero 

mendate: ra ion per cui a questo pa so l'autore titui l'altro: « erum 
quae ex hisce studiis ... te patrono, sint conservata? », che i lea-ge nella 
definiti a ste ura a tampa (Ed.). 
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E enim in huiu modi stu iis honestandis adeo e ·ploratum st 
te nullum beneficii enu raetermisi se, ut praeclaris imo 
eodern udioru m genere iros maximis honoribus g rendi 

ro onere . Et dubitatur adh uc eo , qui rebuspublicis praesun t, 
ptimo uoque sci nti a rum g nere apprime imbutos ac eruditos 

esse o ortere cum nonnisi d c ti stmu ac eruditi simus prin
ce bon.. littera , umma cum earurn laude , intra hanc ur
bem tueri poterat, et nostrorum civium famam, nomen t 

gloriam apu ex t ro popu los o n ervare? 
Itaque , i fundatores huius ci itatis cari simos habere d -

emus, quod moenia no tra ur is sub clero nti imo caelo, 
in uberrimo solo, amoen issi mo si tu fundarunt · i maiores no
s tros summo honore prosequimur, quod pulcherrimis aedificii , 
ampl issimis aedibus, mag nificentissimis templis nostram urb m 
ornatam fecerunt; i er a parente ma na afficimur reverentia, 
quod ab iis nobis vita, patrimonium, ci it s tradita est; si 
nostros praeceptores veneramur, quod orum doctrina animos 
o ptimis moribus institutos, mentes interioribus literis eruditas 
habemus: qui amor, qui honor, qu e re erentia, qui cultus 
ti bi, excellentissime princeps, pra standi , qu i, eu m a maximo 
bello hanc civitatem liberares, tecta urbis, bona, fortun as, 
s lutem omniu a ferro et fiamma tutatus es; cum a nobis 
teterrim m pestilentiam arceres, coniu e , paren tes, liberos, 
vitam omnibus conser asti; cum denique optim, literarum 
studia secundares, cunctis nostrum nomen, famam, gloriam 
reddidisti? Quare, cum funda toribus multa , maiori bus magna, 
innumerabilia parentibus, maximc nostris pr eceptoribus de
beamus, omni a mo o tibi profitemur, quod quae antea ingula 
ab illis obtinuimus benefici a , uni ersa, tua cientia, virtute, 

uthoritate, reti.nuimus. O quam olim nobis infensa, tam nunc 
iucun a nostrae urbis pericula, a qui bus tanto uumine liberati, 
incredibili quadam hac pene divina laetitia voluptateque frui
mur! Etenim optimarum literarum studia nobis semper cla
rissima visa sunt : haec tamen confirmata illustriora identur 
quam si pene obscurata non essent. Dulce est arentes habere, 
uxores ducere, filios suscipere; at non tanta voluptate isti nobis 



PEL ITORNO DEL BE. . VIDE ~ I P G 

acquiruntur quam quum, acqui iti ac prope deperditi, re ti
tu untur: magnam r~s familiaris sua cuique delectationem affert. 
Incredibi lem publica bona laetitiam continent ; maximam ip a 
patria carita tem olupta em ue praesefert: at haec quanta int, 
nunc t ndem nos no trique omnes experti sumus cum ea sit 
humanorum bonorum conditio ut magi aliqua offen ione in
terrupta quam aequabili perpetuaque fortuna percep ta delectent. 

ec certe minorem dele tationis laetitiae ac voluptati fructum 
ta nta nostrae urbis discrimina tuae praestanti irtuti a ttuleru nt. 
Quo na nq ue modo, nisi illa fuissent, ta m cla ra authoritas, 
providentia tam mira, tam incredibilis animi fortitudo pru
dentia ta m eximia, doctrina taro singularis, maximum quaeque 
sui specimen dare potuisset ? quomodo omnis tua virtus vir 
tu.tis voluptatem cepi set, quae in ipsa virtute exercenda est 
collocata? 

Verum tantis irtutibus tanta beneficia in nos omnes col
lata qu ibus o cii rem unerabimur ? quando parem grat iam re
feremus? Non est, ingenue fateamur, non est ut haec on equi, 
immo sperare possimus: quando ea nos meritorum opi a de
vinxi ti, ut nobis non modo nullae ad referendas, 1mmo ne 
ad agendas quidem pro iis omnibus tibi gratias \ ires al iquae 
suppeta nt. Itaque nullus summae nostrae erga te gratitudini 
reliquus fit locus nisi quod nostra nostrorumque omnium 
posterorum memoria ce leberrima tuorum beneficiorum fama 
a letur, crescet a tque per omne ae um inveterascet. ec erit 
usquam quod nostros no trorumque ani mos frangere aut debi
litare unquam po it, cum hanc ipsam urbem tuorum beneficio
rum. te tem apertissimam esse videamus, quae si loqui posset, 
non in aliam quam in hanc de tua di ina munificentia orati o
nem prorumperet: -Tua irtute haec moenia, haec tecta mihi 
onsistunt; tua munera sunt aedium pulchritudo, regionum 

forma, templorum magnificentia; tua dona incolarum copia, ci
ium humanitas ac doctrina, regni d ignitas et maiestas. Quare, 

dum haec omnia mihi maxima ornamenta constabunt, consta· 
bunt simul tuae maximae erga me munificientiae certissima 



COl\fMEMORAZION11 ALLOCUZIONI, ELOGI 

monumenta.- Cum igitur hanc urbem, hoc regnum ita egregie , 
ita honori'fice rexeris ut tuus vicarius princip.atus nil aliud fuerit 
nisi constan ac perpetua no trae sa lutis , fortunae ac famae 
defensio, modo tecum precibus quam diligentissime agimus 
ut omnia beneficia, q uae apud nos collocasti, apud nostrum 
potentissimum regem conservata esse velis, et (quod minime 
fieri posse arbitrabamur) ad tua maxima in nos omnes merita 
maximus omniurn hoc tuo facto cumulus accedat. 
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A CATERINA D ' ARAG A DUCHE A DI EGORBIA 

1ADRE DEL VICERÉ DO L U IG I LA CERDA D UCA DI MEDI ACELI 

(In l fzmere l e:rcellentissimae l Catharinae A 1'agoniae l S egorbiensis 
du cis &c. l Oralio l a ]OH A T E BA PTI TA a ICO l ci'ue neapolitano 1 

habita l eapoli se:rto kal. maij anno CLJI:J CXCVII . Inser ita nella 
miscellanea pubblicata in Napoli per l'occa ione da Nicola Caravita 
e Federico Pappacod a .) 

Luctuosa quidem atq ue omni tristitia g ra is dicendi occasio. 
Acerbus sane atque ornni rnoerore plenns officii locus is e t, 

quern h odie nobis, in ampli simae ac praeclaris irnae Ca tha
r inae Aragoniae fun ere , extrema fata parum admodum nobis 
aequa obtulerunt. Quarum rerum al tera, quae in actae vitae 
l udatione posita est, prae laudum amplitudine , quae longe 
la teque se pandunt ac caelum ferme gloriatione co ntingunt, 
maximis difficultatibus impedi tur; altera, quae est in mortis 
collacry rnatione locata, prae acerbitate ulneri , quod in animis 
uniu cuiu que nostrum infligit , cuncta consolationum genera 
respuit: atque cum baec, tum illa ita inter sese ultro citroque 
ad ersae ac pugnantes ut a ltera alteram non modo non exci
pere, sed omnino etiam ex cl udere ~c pro h ibere videa tur. 

Etenim qui fieri potest ut illius principis laudationi com
mode sit usq uam locus , cuius obitu innumera et quidem 
fiorentissima oppida, quamplures urbes pacis ac militiae studiis 
nobiles ac praeclaras, non paucas pro incias maiorum gloria, 

G. B. Vxco, Opere- vu. 7 
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legibus atque in titutis in ignes, quae omnes eiusdem ditione 
tenebantur ita mole te et gra iter angit ut nemo unquam ex 
ull a calamitate tri titiae plus hauserit ac doloris? Quaenam 
oratio illiu magnatis acta e taque undequaque irtute umm a 
ac eximi dignitate pleni sima apte exornare ac decenter pc
test, cuius mors amplis imum hi panorum procerum ordinem 
tanti moeroris acerbitatisqu e compJevit, ut ii omne decus ac 
ornamentum ordinis ui penitus ami isse videantur? Quodnam 
denique ingenium in illius matronae laudibus ita, ut aequum 
est, detineatur, cuius interitu celeberrima ac imperio reipubli
caeque opibus potentissima Hispania, immo ip a hispanici 
im erii maiestas, molesti e plurimum ac dolori su cepisse 
intelligitu r, quod tantam antiquae irtutis matrem ami eri t, 
quae fi]jum omnium maxime de republica meritum reipublicae 
dederit? Quin etiam aegritudinis qua afficitur Hispania, arx 
et caput im perii, soci fidis ima sunt quotquot reliqua regna 
regi Hispanorum ma:Yimo ubiiciuntur, quae omnia vim do
loris minime sustinent, quod illa e i is excesserit officiorum 
beneficiorumque mater ornnium optima, quae magnas ingen
tesque opes et copias in eo quam maximt oluit e e positas 
et locata , ut el tenuiorum eg tatem levaret vel honestio
rum confirmaret irtutem; sumrnam vero exi timationem sum
mamque authoritatem in eo, ut apud potentissimum regem 
ac amplissirnum regis senatum, bonorum omnium fidis imam 
clientelam ac firmi simum patrocinium usquequaque susci
peret. 

At nullum ex his omnibus reo-num est quod aeque ac 
no trum afficiat doler et frangat: quandoquidem, praeter ha 
omnes iu ti sima de Catharinae Aragoniae morte dolendi 
cau sa , nobis insuper est clarìssimus atque amplissimus Lu
dovicus a Cerda, Caeli-Metinensium dux et vicarius huius 
regni princeps, maximum doloris incitamentum. Quis enim 
aequo animo ferat optimum pri ncipem, cuius omnia studia in 
publica nostrum omnium felicitate tuenda augendaque sita 
sunt, in hanc summam doloris acerbitatem coniectum e se prae 
tantae matris funere, quod est subiectis populis Juctuosum, 
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primorum or ini rise hispanico imperio mole turn, regnis, 
q ui bus continetur , acerbum, ac denique bo n i omnibus grave~ 

tque ipsum in casu tam ad erso eo etiam olamine, quam is 
miserri m o , no trum caus a de titutum manere quod, ut hoc 
regnum im er io ta ndiu a nobis exoptato regeret , ip i non 
licuerit parenti optimae animam agenti pra sto esse : ut et 
illa inter dulcissimi nati amplexus mortem obiret, et hic 
praesens matri amabil issimae officia up rema persolveret. 

Tanto nos itaque remente ac undique bruente dolore 
qur est ipsi us Yitam cum hero ica fe rme virtute actam Jau
dibus exornare, quam memo rare cau as tr isti im i nostri atque 
amarissimi luctus, atque adeo rudum vulnus, quod medenti um 
manus r formidat ac refug it, a penitioribus fibris tractare? 
quaenam roinde no trae partes erunt? Equidem, q uod ad me 
attinet, quo me vertam nescio: a n tanta iactura nobis erit 
as iduis duntaxat, nec unquam defecturi 1 crymi per equenda? 
Ita sane opinarer, n isi po tularet officium su pra lacrymas et 
complorationes, supra e iula tiones et planctus, al iam , qua apte 
et d ecente r d e ta nto casu quaeramus inveniendam e se ratio
nem. Scio equidem maximorum tiam imperiorum iacturam 
hisce modis defieri solitam e se; verum id n n at est ut ill a , 
quae supra omne imperi um animo prae tabat, digne collacry
metur. it itaque, it nobis pr po itum luge ndi exemplum ipse 
amplissimus ac praecla rissimus filius; et quernadmodum is, ut 
regio spirit luger t, hoc funus ita splend ide ac magnifi e 
instrui iussi t ut omnern admirationem habere ideatur, ita no , 
ut viriliter lugeam u , iu t acerbam adhuc refri care plagam, 
et qua datur ingen io praet rq uam tenui ac imbecilli, dolore 
etia m ex nimato et affiicto, facult te dicendi; iuvat, inquam, 
nostri acerbi simi doloris proprios ac ingenuo fontes accedere 
ac in ipsius veluti ad ta penetrare: ita ut eo tota oratio nostr 
contineatur, quae vobis exponat Catha rinam Aragoniam, lae
titiae omnium natam, eae itae cum dolore omnium raptam 
esse , quam, ut esset optata, suis commodis mirifice orna it 
Fortuna; ut optatior esset, Natura suis ornamentis insigniter 
au ' it; ut optatissima, suis bonis Virtus egregie cumulavit. Quae 
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tria dum expono, pe o a obis , auditores optirni , ut quanto 
hanc o rnatis imam principem merito iure lugetis, tanta me de 
ipsa verba facientem aequitate attendatis. 

i illa quidem sernper boni omnibu- de cuiusque obitu 
honestissima moerendi ratio i est, iccirco alicuius mortem 
lugete eo quod eundern orbatum itae comrnodis a rbitrarn ur, 
a rdenti simas certe dolorum face animis uniuscuiusque ve
strum admota esse nece se e t , quod spectatis ima Catharina 
A ra onia ea exces erit vita, quae etsi in una irtute, quod 
e t ummum, omnis posita esset, erat in uper cunctis omni bus 
fortunae ac natur e bonis , quibus cunctarum irtutum xerci
tati o omnisque usu continetur usqueq uaque referta. eque 

obis audiri existimo illos itae officii instituendae praece
ptores, qui sola virtute contenti, cuncta relìqua non modo 
superbi despiciunt, sed etiarn omnìno invidi damnant: quando 
q uidem, ut, peculiari legi q uae nobiscum nata e t et K ratio } 
a pellatur, ii homines adversan tur , qui extra irtutem, ad quam 
vel unice vel praecipue nati sunt, ra tionem optatae itae re· 
quirun t, ita uni ersae legi ac aeternae, quae summa prudenti a 
apienti aque h ne rerum universi tatem cond itam es e ius it, 

aperte resi tere videntur, qui bona ornnia a lius quam animi 
imperio subiecta, ad optatam itam minime pertinere conten
dunt. t sane qui prudentiae usus sine rebus haberi potest? 
quae liberalitatis ac magnificentiae exercitatio sine opibus 
copiisque? qui fructus fidei et omitatis absque amicitiis? quae 
sine iuri dictione iustitiae utilita ? quae sine imperio clemen
tiae volupta ? quae humanitatis laus, nisi sit cum summo di 
gnitatis honorisque gradu conn xa? quae denique prae lara pu
dicitiae commendatio, nisi si t eu m formae venustate coni un eta? 
Quare a ntiquam bac in re bene sciteque praecipientem philo-
ophiam audiamus, quae et ipsa omnis optatam itam in una 
irtute positam sentit, sed optatissimarn illam existimat cui 

1 r aeterea externa ad virtutis u um ido nea bona adjungantur. 
Et quidem profecto, ne inclytae et caelestes virtutes in alto 
atq ue excelso nostrae heroinae animo inerti ocio fruerentur, 
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sed, ut fer idae erant et igneae, ita etiam operosae summam 
ac incredibilem exercendorum officiorum caperent voluptatem, 
di ino quodam consilio factum est quod Fortuna ac Natura, 
cunctarum rerum externarum dominae, omnia illi, atque maxima 
bona, cunctarum quaeque irtutum usui destinata, uppeterent. 

tque inter innumera et maxima commoda, quibus Fortuna 
huiu principis itam orna it, ut primum, ita summum haben
dum censeo illud: quo , ut ingenio ad praeclari imas vir utes 
facto nasceretur, ea nata si t in Hi pania, regione orbis terrarum 
immortali maximarum virtutum gloria commendata; ac, ut 
ii dem facile imbueretur, eos inter adole ceret qui ad ummam 
religionem in Deum ac in amicos fidem, ad prudentiam et 
aeq uitatem eximiam, ad mi ram animi magnitudinem ac libe
ralitatem, moribus ac exemplis (quae semper ad efformandos 
a nimos habuerunt plurimum ponderi ac momenti ) tacite eam 
essent hortaturi. eque Joci praestantia, ubi ea nata est, hoc 
duntaxat a ttulit commodum, sed aliud aeque magnum prae
terea, ut nimirum ei, quae officio issima ac beneficentissima 
futura erat, locus officia peragendi atque beneficia collocandi 
es et etiam amplissimus. eque tanto ingenio ac f cultati bene 
de aliis merendi ullus erat aptior locus quam Hispania, ubi 
illius officiis beneficii que maiestas imperii orbis terrarum ma
ximi tribueret amplitudinem, ac innumera hominum eo, ve l 
ad petendos honores, vel ad ius suum exeperiundum , ab utro
que terrarum orbe confluentium multitudo, perennitatem. 

Verum multo praeclariora ad comparandas virtutes adiu
menta, ac multo digniora arundem exercendarum commoda 
eidem summa generis dignitas attulit. en1per enin1 maiorun1 

virtute clarorum imaginibus ad virtutem in posteris excitan
dam maximam vim tacite inesse putavi; atque ad ardua quae 
que ac praeclara multo vehementius commovere domestica 
quam externa recte factorum exempla. Quam proinde egregie, 
si ita se res habet, in genero o Catharinae animo cuncta re
giarum virtutum semina praec larissimos eius maiores excitas e 
putandum est , qui ex amplissima Aragoniorum gente reges 
virtute praestantissimi prodiere . Et quam insigniter eiusmodi 
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seminum fructus adolescere cura isse , qui eiu dem praeclaris
simi extiterunt parentes , maximi vir princep consilii, Lu do
vicus ragonius , et pectatissimae irtutis matrona, Mari a na 

ando alia, qui tum dictis tum factis illam omni regiarum vir
tutum genere mirifice in tituerunt? H i authoribus , prudenti a 
summa, iustitia eximia, inaudita animi moderatio, incredibilis 
fortitudo in illius animo lta inter sese sociatae sunt atque 
complexae ut eandem quo i maximo dominatu dignissim am 
fecerint. 

t haec eadem regii rrener is dignitas quot io uper quan
ti que commodis has ipsa regias virtutes instruxit! Contu lit 
enim praeterea ma na ingentesque opes et copias, amplas, tum 
agris uberrimas tum homioibus fio rentissimas ditiones, sum
mos dignitati atque honori gradus, regias sanguinis neces
situdine , ac, ut reliqua missa faciamus, cum summis totius 
ferme Europae principibus lectissimas amicitias . Annon maxi
mae ac satis superque affiuentes eae habendae sunt facultates, 
quae innumeris beneficiis hospitibus atque operibus splendide 
ac magnifice collocandis, excipiendi ac faciundis bre i annorum 
curriculo (eheu tantum fatis certum fuit illam terris estendere!) 
sexie deci s centena millia aureorum nummum suppeditarunt? 
Annon egorbiensium, Emporiensium et Castellanorum, ut de 
reliquis taceam, amplissimae sunt ditione habendae, quibus 
s lis freta, spectati sima Iohanna Folchia, fortis imi ac sapien
tissimi Alphonsi Aragonum ac iciliensium regis uxor, ad 
regiam fortunam instructa et parata fuit? Annon summus ho
noris gradus censendus e t inter principes amplissimi Hispaniae 
magnatum ordinis conscriptam nasci? Honos quippe omnium 
eorum, qui distribui possunt a regum maximo, maximus: utpote 
quo nonnisi donentur ii principes viri, qui et regio aut certe 
summo Joco nati sunt, et maxime egregia pace belloque parta 
gloria praestantissimi claruerunt. Regias vero necessitudines 
quid ego commemorem, quarum, ut luculentiss imum , ita omni 
digoitate plenissimum testimonium dicunt ampli sima regna, 
quae ab Aragonia in augustissimam Austriam rrentem sanguinis 
iure transmissa sunt? De reliquis, tempori angustiae et maiera 
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rerum aliarum ar umenta me verba facere minime patiuntur. 
ed honos tamen po tulat, re 1psa flagitat, con ensus vester 

cupit me iliam commemorare, quam cum praeclari sima atque 
omnibus fortunae, virtutis ac gloriae rebu ornati ima Cer
diorum familia ipsamet Catharina Aragonia o-ra issimo ac spe
ctatissimo iro, omnium virtutum principi , Ioanni Francisco a 
Cerd a nuptui collocata concilia it , quae tanta opum affiuentia, 
tanta rerum ge tarum o-loria, tanta maximorum imperiorum 
maiestate praefulget, ut quod i ei no um adquiratur imperium, 
nuJlum proinde no um decus aut ornamentum accedat. on 
est, tandem, ut lectissimas amicitias cum summis totius fere 
Euro ae principibus testatas faciamus: quandoquidem eius rei 
ipsimet omnes, cum pr e illius morte tantum olicitudinis ac 
dolori ustineant quantum ferri ix po sit, ipsimet, inquam, 
sunt eius rei apertissimi teste . 

Sed quid ego singula Fortunae bona atque commoda, qui bus 
ipsa undequaque affi uebat, consector et colligo, quasi vero ea 
oratione complecti aut memoria consequi possim? Tanta in 
ipsa augenda po uit studia, obsequens illius felicitali, Fortuna: 
a qua tamen Natura se vinci non pa sa est, quae non mino
ribus aeque eximiis bonis, quae corporis su n t et dicuntur, 
eandem voluit ad virtutes ornatam accedere . Nec frustra ho
mine , opinione sapientiurn ducti, Naturam mentibus caelesti 
specie praestantibus digna corporum domicilia metari credunt, 
ut oris forma decusque membrorum in promptu po ita occul
tam ac 1atenlem animi pulchritudinem reprae entarent. Sed 
quam praeclare hunc atura finem in Catharina Aragonia, 
nec ad aliorum exemplum e t assecuta! Vos quaeso obtestor
que, quibu eam d pectandi ac alloquendi sors contigit: di
cite etiam ut in illa proceritas corporis, honos capitis, forma 
oris eximia non solum venustatem, sed dignitatem praeterea 
etiam praeseferrent; dicite ut aperta irtutum signa vidistis, in 
fronte gravitatis, lenitatis in oculìs, in rubore verecundiae, in 
toto vultu modestiae, atque in integro corporis habitu sibi 
undique apto certae animi curo se ipso convenientiae, quod 
plane in ambiguo e set positum utrum illam magis ve tris 
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menti bu irtus an obtutibus pulchritudo in inuaret; dici te, 
quum illa inter octo amplissimas filias eximia aeque \' Ìrtute 
~c forma praestantes er batur, ut eam oris maiestas princi
pem prodidit forma ero matrem cela it; dicite tandem quantas 
i!lius p ulchritudini charires addiderunt actionis venustas, gra-

itas incessu , lenitas ac lepo ermonis, et quantum in ii dem 
posi tum esset u quequaque decorum, ut aperti sima proi nd e 
significatio fieret magnam ìn ìllìus animo adesse constantiam. 
Haec dicite, et quam g ratas ex tam pulchro corpore venisse 

irtutes, et pudicitiam p raec ipue, nos sinite, ut aequum est, 
cogitare atque, un a simul, eam coiJacr ymare, in qua ui quae
que bonis ornanda F rtuna et atura adeo certarunt egregie, 
q uod illa ei dederit principem nasci, haec faciern pri ncipe 
di gnarn; illa generis dignitatern, haec oris; illa opes et copia , 
haec dives ingenium ; illa cuncta irtutum adiumenta, haec 
::tnimum ad omnes virtu tes n~tum. 

Sed iarn tandem ad praestantissimas ipsi us laudes, quae 
tantum in excelsiori ac illustriori loco, quam hactenus enar
r atae , sitae sunt, quantum animi virtutes Fortunae aturaeque 
bona honore ac d ignitate praecellunt , accedamus. At hic noli te 
expectare me singula eius officia a virtutibus derivata in unum 
veluti sinum co\Hgere. Etenim, si in ils haereret oratio, ita 
multa sunt et magna ut me potius dies, ox , latera quam 
rerum argumenta d eficerent. Verumtarnen, ut omnia eiusdem 
praeclarissima facinora brevi cornprehendam, faciam quod so
lent qui totius coeli, solis Junaeque, erronum ac inerrantiu m 
siderum aspectus in parvis globis effi cto concludunt: in brevi 
verborum gyro cunctas ipsarum irtutum irnagines, quo sim
pliciores describi possunt amp\ectar. Sed quam ego ponsio 
nem imprudens feci! Quasi vero Catharinae ragom ae irtutes 
eiusmodi sint ut illa rum effigie p ictura erborum ac lumine 
sententi arum e 'primi ullo modo possint, cum potius tanta 
p raestent excelsit te , ut quemadmodum human arn naturarn 
s uperant, ita omnem humanum captum exceda nt. 

am, ut ab illa, quae caeterarum dux e t, exordiam ur , 
si humana prudentia summa esse didtur et habetur, quae 
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ac1em mentis acui ut res futuras pro\iideat, bonas inter ac 
malas de lectum habea t , de h is, quo pacto fugiendae sint, ill is , 
q uo e adse uendae, sedulo consula t, a tque, dum hu iu modi 
adhi bet mens consilia, animum ita regit praeter a q uod omnem 
ex pella t rnetum om nemve cont inea t cupid itatem, ne caeco huius 

e l illius ductu in e rrores labatur electio; si h ec, inquam, 
h uma na rudentia umma d ici tur et habetur , quonam eius , 
quam lugern u , p rudentiam d onabimus nomine? quodnam de 
ea proponem us exempl um? Q uae futuras res ve luti p raesen tes 
ac ta nqu am oculis cerneret , ita animo et cogi tatione percip iebat , 
easq ue adeo e 'plora tas, adeo compertas, adeo er picuas , ut 
illius coniecturae prope oracula iderentur. Quae sine ullo de
lectu in optimum quodque i q uadam ab optima mente ill ata 
fereba tur. Quae consil ia ita in promptu posita habeba t , ut facta , 
cum ab ii sdem tem pore secerni non possent , ipsius f licitati 
tribuerentur , quae, re quidem era, ipsiusmet virtuti accepto 
ferend a erant. Quae d enique deliberans non o pus habuit 
ullum expellere metum, ullam conti nere cupiditatem, utpote 
in cuius animo non metu erat, sed diligens cautio eius quod 
vel nequioribus turpe ideri posset; non cupiditas, ed sum
mum desiderium eius quod vel nequissirnis probari deberet 
hon tum. 

Magna de prudentia audi vistis : sed de iustitia audietis 
maiora. Haec nanque illa praestanti sima virtus est , fans et 
origo omnis commenda tionis et famae , sine qua nihil esse 
potest illustre, nihil praeclarum , nihil denique laude dignum. 
Haec est quae docet aequitate non violare homines, verecundia 
non offendere . Haec, aequabilita te et fide suam cuique tribuens 
dignitatem, societatem hurnan am munifi ce ac aeque tuetur. 
Haec, quurn in sella curuli sedet, K iustitia ~ ; quum sacri s et 
caeremoniis acat, <.< re}i<YiO >> ; quum reipublicae na at operam, 

:< pietas »; quu m parentibus obsequ itur, « re verentia » ; quum 
amicos colit, <.< observantia ~ ; qu urn reliquos homines etiarn 
incognitos diligit, pleno sua itatis nomine, K humanitas ~ ap
pellatur. At quam eximias et incredibiles ex unaquaque harum 
virtutum laudes Catharina Aragonia adepta est, et quam supra 
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humani ingenii capturn praestantes. Verumtamen , ne longior 
pro ucatur oratio, earum unam au t a lteram pro equa r , ac 
proinde reliqua , quantae eae sint , vestris ingeniis coniectu
r eque committam . 

Et quidem ili s quae princi pe cum pri mis dignae iudi cantur , 
religionem in Deum ptimum 1aximurn et pietatem in rem
publicarn seligere lubeat. ed ereor ne sentent iae ac nomina, 
quae unt ad has virtute per picue exprirnendas excogita ta , 
minus expresse res in praesentia describant. Etenim honesta 
d e ei Optimi Maximi numine et mente opinio, pia caeremo
nia rurn et sacrorum cura testa ta , illa virtus describi olet, quae 
in D eum ~ r li io» ocita tur. At virtus quaedam r eligione 
maior dicenda est, qua Catharina Deum ex intimo sensu et 
ita singulariter diligebat ut cuncta aetate nullurn transegerit 
diern quo Deum caste non adierit, sa ncte non adorarit, nu llam 

ero re m in qua Deurn ducem non si t ecuta: adeo certam 
animo de summa Dei bonitate fidem concepit ut nullu m incoe
ptum r ecte suscipi putaret ni iDeo prius rea oti fieret; nullum 
recte absolutum nisi voto ante concepto a bsolveretur ; tanta in 
Deo colendo studi po uit ut aris, simulacri , donariis divùm 
templa splendide ac magnifice au enda cura eri t: q uamobrem 
h aud minus Dei cultum ornatiorem sua largitate fecit quam 
fecerit suae venerationi exemplo sanctiorem. uid ero illud, 
quod nobis reliquit, praeclarissimum antiquae pietatis in eo 
positum monumentum, quod amabilissimum filium fili a que 
iucundi simas Deiparae irnmaculato conceptui a prima cuiusque 
aetate de ovit, atque illas regal is ornatus vice ac nit ntis pur
purae Loco, quae tenella principum membra decebant , sub 
aspero · estitu, irginum more eo Numini sacratarum integram 
infantiam de ere olui t? Estne aliud pietatis aeque laude di
gnius, aeque dignitate praestantius argumentum? Haud sane 
videtur, et tamen adest· adest illius mirifica in egenos, Dei 
Optirni Maximi studi , Largitas; adest in levanda tenuiorum 
inopia diligenti sima cura; adest incredibilis affiictis pauperum 
rebus opero ferendi solicitudo. lode est cur gaudeat se omnibus 
copiis abundare; inde habet quod laetetur cunctarum rerum 
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ubertate florere, u ad quamplurimos fieri posset, qut rerum 
an u tii premerentur, maximi su e liberalitatis fructus pro
manarent. Hic omnia illiu tudia sita unt: pauperes quaerit, 
egenos estigat, tenui imos consectatur; non roo-ata fert opem, 

d rogat ferre; non cxplìcatis affiictarum rerum caus i , sed, 
quaesito potius bene de aliis m rendi colore, beneficia confert; 
nulla res impedimento t illius beneficentiae, nullum temporis 
momentum illius interpellat liberalitatem, nullus locus largi
tatem excludit. 

Atq ue hac in parte orationis, in eam legem, quam prin
cipio mihi de virtutibus dicturo statui, invitus committo, curn 
unum aliquod illius incredibilis munificentiae facinus memorare 
eius ìrtutis magnitudo me cogat. Cum forte quadam, ut ibi 
moris est, certa officii ratio suasisset ut regio, et quam splen
didiori eam principern deceret, ornatu concinnata domo pro
diret, eidem egenus per Deum obsecrans stipem rogavit, quae, 
cum numera tu p rompta non esset, ipsa minime ferens, quod 
vel hic unus in amni ita non esset benefaciendi locus, miro 
levandae egestatis amore ducta, maximam preciosissimi mu
liebris mundi partem, quinquies supra vicies millies aureorum 
nummum aestimatarn, stipis nomine illi erogavit. O viri diser
torurn optimi, optimorum diserti si mi, laudate etiam atque 
e tiam hoc egregium virtutis facinus; ac, si illud inguli ab 
cunctis suis partibus comm ndare haud possitis, Jaudet hic 
eximiam animi rnagnitudinem, ille incredibilem erga Deum 
amorem, alius admi rabilem externorum bonorum despicien
tiam, alius singularem humanitatis adiuvandae oluntatem, 
atq ue ita omnes aeternis laudi bus tanti facinoris exornate 
memoriam. Et nos ad eiusdem ummam erga rempublicam 
pietatem gradum faciamus. . 

Chari q uidem profecto habentur amici, egregie chari pa
rentes , coniuges parentibus chariores, liber i cunctorum charis
simi: sed omnes omnium charitates complexa est una ipsius 
charitas in rempublicam, quae tanta et adeo mirifica fuit ut 
aegre animo fe rret (si tamen ( aeger }) dicendus est Catharinae 
Aragoniae animus tanta irtute formatu : sed, quando eiusdem 
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J10V1S m axirni que rebus deficiunt nomina, dicamus licet), ut 
aegre anìrno ferre t se sic natam e se ut sexu conditione prae

edita bene uid de republica mereri non po set. O miram 
ero-a pub~icam rem pietatem, qua non animad ertit e de ea 
atis su perque meri tam e se cum eidem amplis irnum ac prae

clari imurn dederit filiurn qui periculosissimis praefecturis 
fo rtis ime gestis, gravissimis legation ibus magnificentissime 
expeditis, summo imperatoris munere, quod in hoc regno 
summa c um laude gerit, splendorern ac decus irnperìi omnium 
maxime conser ari t et auxerit! t non ei at est dedisse unum. 
O magis rniram erga publicam rem pietatem , cui non sat est 
ded isse unum, cum men iccirco tantam h beat admiratio
nem quod unum dederit: si narn que plures dedisset, non aeque 
tanta admiratione digna videretur! Unus enim ipsi erat orna
tis imus filìus , quo solo omne decus nominis ac ornnis g loria 
praeclarissimae Cerdiorum farniliae fulciretur; et tamen passa 
est- quid inquam «passa est »? - lubens consentiit ut mu
nus in primis periculosum et anceps primum inter publica 
obiret et Neapolitanorum clas i praeficeretur. r1us ipsi erat 
amabili simus filius, cuiu iucundissirna praesentia sic oblecta
batur ut eius iucunditatis fructui nulla voluptas conferri posset; 
et tamen, quia hunc desiderabat ltali vel amplìssìmum 1egatum 
ve! summum imperatorem, tam aequo animo tulit huius, reipu
blicae caussa, adeo longìnquam ac diuturnam absentiam ut, 
fato praeventa, praeclaram historiam rerum ab optimo filio 
optime gestarum, ipso narrante, minime audire potuerit. At 
rempublicam nullis meriti a propria virtute profectis ornatam 
putat. maxime miram erga publicam rem pietatem, cui non 
videtur imperii maie tas proprii virtutibus non modo cumulata, 
q uod e t rnax.imum, non modo aucta, quod magnurn, sed ne or
nata quidem quod aequum; cum ad earn non modo honestate 
ornandam, non modo dignita te a ugendam, sed etiam gloria 
cumulandam omnia studia, omnia prorsus officia collocarit! 

Ecquid enim sunt innurnera illa, et quidem maxima , quae 
usquequaque obivit, beneficentiae munera, nisi cumulatae im
perii gloriae luculentissima monumenta, curo ad ea suscipienda 
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hac laudabili opinione otissimum duceretur, qua existirnabat 
quaecun ue offici , ut sua cuique dignita tribueretur , pere
gi set, ea ad imperi i decus summopere pertinere? salu
berrimam hispanae rei univer ae opinionem, q1:1ae in huius 
animum in uxisti ut cunctorum ferme omnium, qui Matritum 
ab uni ersis ditionibus reo-i subiectis \el meritos honores pe
titum ~l i uri sui e.-periundi cau a conftuer nt , se patronam 
p raestaret! A t quam quantamque patronam ! cum de hoc eius 
patrocinio , etsi plurim bona atque ea quidem plurimi boni 
narrent, nunquam tamen se atis narra se dicant. Nec quippe 
sibi atis dixis e videntur ut hoc eximium patrocinium, non 
implorata, sed ultro suscipiebat; n que id quorundam duntaxat, 
sed omnium · nec cum aliquo personaru m discrimine, sed uno 
officiorum ser ato delectu, cum aeque bonam apud am gra
tiam mererentur et qui summo et qui infimo Ioco nati ssent, 
et qui commendatione vi rorum principum et qui sola illius 
fide freti ad eandem accederent: dum tamen aequa esset sui 
patrocini i exorandi in aequitate posita ratio. N eque etiam e 
atis dixisse putant, quod ad hosce omne uis beneficii hone

standos sola honestate impelleretur; quodque, si haec adesset, 
nullum o cii genus omitteret , sive in ipsa re, si ve in honore 
verboru m positum esset, quod ad eorundem commodum vel 
amp litudinem pertineret. Nec deniqu e se satis dixisse intelli
gunt, ut in unoquoque officio suscipiendo nulla exceplione, 
aut laboris aut occupationis aut temporis, uteretur; ac, in 
eodem deinde perseguendo, omnern operam, curam ac dili
gentiam adhiberet; ac, eo tandem ab oluto, nullas omnino 
pateretur ibi beneficii nomine gratias agi , dictitans guae aliis 
mera beneficentiae munera iderentur, ea sibi esse ab olutis
sima iusti tiae parte . - udì imus - inquiunt - ip i audi-

imus illam saepis ime dicentem ecum praeclare cum felicitate 
actum esse quod suu ir amplissimus primo imperii honore 
post regem donatus e set, ut nullum, quamvis maximum officii 
gen us esset aut studii, nulla res, etsi supra mod urn a rdua, 
quae vel ad utilitatem el dignitatem omnium sibi eluti clien
telae iure devinctorum spectaret, quam non aggredi, non 
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persequt non denique perficere conaretur. idimu - aiunt
ipsi idimu illam per divum tempia saepissime concursantem, 
ampli s imos senatores nunc sumrna aequitate rogantern, n unc 
mira animi fortitudine e 'postula ntem ut ius unicuique suoru m, 
ut ita dicam, clientum pro d iD'nitate tribuerent. 

Quid itaque interest quod maxirnis exerci tibus fortissime 
non imper it, cum tanta a ni mi fortitudine praestiterit ut impe
ra rent forti simi imperatores? Quid quod in amplis imis regnis 
regi vices iusti ime non gessit, cum tan ta iustitia curaveri t 
ut i is iu ti simi iri principes praeficerentur? Quid quod suo 
exemplo neq ue in acie neque in foro ere ' rit aut militum aut 
iusdicentium animos ad ra clar si e fortitudinis sive iu titiae 
facinora, cum haec ipsa munera egregie impleverit officiis , 
quibus perfecit ut hi omnes rneritis praemiis, quae virtutum 
incimenta unt maxima, donarentur? on erat sane, non erat 
virtus Ca tharinae Arao-oniae huiu modi, ut intra certos fine 
unius ditionis imperio subiectae exer eretur. Digna quipp 
fuit ut ad caput ipsius im perii orbis terrarum amplissimi ver
saretur subl imis, ut inde tranq uillitatem veluti itam, in cun
cta reliqua regna, maxima huius republicae membra, diffun
deret. Quanta ergo? Non queo, auditores, statuere nec volo 
dicere: tristitiarn universi imperii , tanta patrona orbat\, malo 
vobis silentio coniici ndam relinquere quam oratione imminu
tam explicare. 

Iam cognovìstis, credo equidern, Catharinam Aragoniam 
tanta cum ulatam iusti tia, ut non sibi, ed Deo ac egenis; non 
suis, sed reipubli cae ac bonis omnibus nata ideretur. Itaq ue 
bonorum omnìum, quibus erat a prospera fiorentique fortuna, 
non ad aliorum exemplum, exaggerata, quam sibi partem re
liqua_n fecis e putatis?- Aut null m aut pene nullam- vos 
m ihi ideor audire re ponsuros. O fact um bene! quod in no
str a heroina virtutes ita inter ese copulatae sunt et connexae 
ut a lia ab a lia separari non possit: quandoquidem summae 
illi us iustitiae aeque su mma a ni mi moderatio se addiderit co
mitem. Atque hanc quidem eo maiorem in ipsa suspiciemus, 
quo maiora Naturae bona ac ornamenta F ortunae admirati 
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sumus. Quo enim in excel iori se tollit locum felìcitas, eo in 
altiorem per enit apicem huius irtutis lau ; cum eius hoc sit, 
ut d ifficillimum, ita raes antis imum munus quod ob equenti 
felicitati modum adhibeat. Et ane, ut id rae tet, in eo totae 
ferme occupantur ancillantes illi virtutes, ita ut ternperantia su
perbiam et immanitatem arceat atque f cilitatem c lementiam
que contineat modestia arrogantiarn Iibidinemque prohibeat 
atque comitatem et pudicitiam complectatur. An expectatis 
ut go ab unaqu que harum irtutum laudibus eam exornem, 
quam arnissam collacr ymamur? olite, vos quaeso obtestorque, 
nolite tantum meis hurneri impar onus imponere, ac patia
mini ipsas res potius omni verborum ac sententiarum ornatu 
nudatas accipere. Accipiatis itaque quod haec illius tempe
rantia fuit ut non recti animi impetus rationi moderatrici 
non reluctante obedirent, sed lub ntissimi obsequerentur. 
Haec ero facilitas ut ipsa amplitudine, quam summo di
gnitatis gradu retinebat quae stimulos invidiae praecipue 
admovet, hominum studia ad sui benevolentiam alliceret et 
excitaret . Clementia eiusrnodi ut, si forte civium tranquillita
tem nonni si poenis in faci norosos irrogatis conservare posset, 
ei principem natam esse dis liceret. Haec modestia ut quae 
faceret quaeque diceret, omnia ordine, modo ac specie qua
dam liberali faciebat dicebatque, quibus gravitatem cum hu
manitate coniunctam retineret. Haec vero comitas ut homines 
eam duntaxat idisse et compellasse summum operae precium 
facerent. Pudicitia denique eiusmodi: sic ir o vitam degit 
ut nunquam nuptui se collocatum iri putaret, sic nupta ut 
sernper morum vi rginem decentium memor esset , sic amplis
simo iro orbata ut coniugalis vitae nunquam meminisset. 
Atque aliud agens in illam orationis partem incidi, ubi eram 
de alia illius virtute principe tractaturus: nimirum de incre
dibili animi fortitudine, qua mortem eorum quos unice dili
gebat reliquosque humanae vitae ca us magno erectoque animo 
tolera it ac tulit. eque conspiratio consen. usque virtutum, 
quibus erat usquequaque referta, patiebatur, quae, secundi 
rebus , a voluptate, caeca virtutis inimica, icta non est, eam 
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ad ersi a dolore, hoste eiu dem apertissimo, frangi debere: 
immo desiderabat otius ut summa eius e et in omni vita ae
quabilita , idem semper esset ultus, eadem frons semper esset. 

tque id quidem ane nostra heroina incredibili cum ad
miratione optimorum praestitit ac perfecit: quandoquidem tan
tam animo extruxit altitudinem excellentiamque virtutis, ut 
ibi, taoquam in pecula excubans, omnia humana perspicie
bat ic ut ei nihil impro i um accidere posset . Et, ut prae
clara tantae virtutis pericula faceret, Fortuna ac atura, quae 
magnam in utramque partem vim habent, eo simul etiam con-
pirarunt: etenìm quemadmodum illam tot secundis rebus 

insigniter exornarun ut iis innumeras et ri1a imas caperet iu
cunditates officiorum quamobrem esset appr ime felix , ita eao
dem adeo affiictis fortunis perculserunt, ut proinde, pleno mi
serationis ocabulo, ~ orbata >> dici deberet. Orbata , nimirum, 
parentibus amantissimis, orbata amabilissimo viro, quos ut 
oculos suos amabat, ipsis oculis octo ante mortem annos or
bata. Orbata parentibu , maximìs gravissìmisque rebus spe
ctatissìmis, sed in primis probatis quod effigiem virtutis ac 
probitati suae tantam filiam reliquerint. Orbata viro dulcis· 
simo, qui cum ea amore summo summaque fide certavit. Orbata 
oculis, quos tanta humilitate in eum, tanta comitale in sup
plices, tanta miseratione in pauperes dirigebat. ed hae acerbae 
orbitates ab ipsa mira fortitudine cum animi laetitia com
pensantur , quam capit ex memoria, quod parentìbus amplis
simis omnem honorem, venerationem ac reverentiam , quam 
sunt meri ti, prae titit: quod praeclaris imum virum, ut erat 
propter innumeras suavitates ingenii ac virtutis, singulari amore 
dignus, amavit; quod oculis nunquam accepit le itatum ima
gi nes, at semper simulacra irtutum. Quin etiam nunc tan
dem ait sibi datum esse era humanae naturae munera obire: 
nimirum animum animo cernere, ration em ratione videre, et 
sic intueri virtutem et contemplari Deum, cum in homine 
summa omnis sit animi, in animo rationis, in ratione altissi
mum et maxime excellentem teneat locum virtus, quae sola 
hominem ad Deum propius isendum manuducit. Tantos illi 
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res ad ersae animos addiderunt ut, hisce dimicationibus cum 
adver o ca u ir tute factis, el uti umbratiles agen pugnas, 
sese pararet in extremo vitae discrimine morti ad entanti el 
obviam, si o pus e set, procedere. 

At mor , eheu miseru m! in medio cursu iam ad enit. 
Date hic, date, lacrymae , dicti locum, ac sinite me cum ali
qua pecie fortitudini narrare mirum ac incredi ile, quod 
ipsa dedit heroicae virtutis pecimem, durn illam viriliter ex
cepit, dum illam fortiter oppetit: sini te me narrare quo pacto, 
dum tot fortunae bonis, tantis naturae ornamenti ac tam iu
cundis ir tut i officiis acerbissime rapitur, omnes excelsas atque 
invictas fortitudini comites in alto atque erecto animo exci
tat, ita ut humanarum rerum despicientia omnia et maxima 
bona, quibus itam habet, sic ut nihil supra, confertam, regio 
spiritu omnino contemnat. Con tantia vero aequabilem vitae 
rationem ad supremum usque piritum cum gravitate retineat. 
Patientia, ut acerbi simos dissolutionis naturae dolores alacri
ter perpetiatur; ac animi denique magnitudo tantam appetat 
rem, quanta ea est, non hominu m, sed heroum more mortem 
ob ire. E t q uidem sane eo magis admiratione dignam illi us 
bo norum despi ientiam faci tis, quo maiora eiusdem vitae 
commoda memoria repetatis. Etenim, si iucu nda vita est, quae 
inter homines an ti quae irtutis degitu r et in publica ampl is
simaru m urbium luce ersatur, iucundis ima huius ita erat, 
quae inter Hispanos, homines eximiis ornatos irtutibus, et 
in arce imperii orbis terrarum amplissimi, agebatur. i acce
pta eius vita est, qui splendorem ac dignitatem gentis poste
ritati mandare possi t, acceptissima huius vita erat, qua, defi 
ciente, prin cipatus Aragoniae familiae, immortali gloria, irtute 
summa et antiqua regnorum maiestate praeclarissimae, deficie
bat. i g ra ta ita est r eferta iis F ortunae bonis , quae ad ho
nestatem sint sa tis , gratissima huius vita erat, quae tantis 
affluebat opibus copiisque ut ad regium splendorem , magnifi
centia m, liberalitatem ac beneficentiam rege dignas satis su
perque haberentur. Si optata vita est honesto dignitatis gradu 
cohonestata, optatissima huius vita erat honoribus in republica 
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omnium amplissima ampiissimis cumulata. Magnas sua itates 
praesefert vita dulci matri donata nomine ; at maxìmas ita 
huiu , quam reverebantur matrem unus heros, octo heroinae. 
Dulcis it e t, quae dili~tur propter multas suavitates inge
nii ; at dulci ima ita huius , quae propter innumeras praete
rea iucunditates officiorum bonis omnibus chara erat. hara 
vita est quae laudatur a bonis · at chari sima huius, de qua 
con entien laus optimorum et incorrupta ox optime iudi
cantium de excellenti virtute eo magis et magi crescebat, 
quo longius eius aeta produceretur . 

Ecquis forti animo praeditu , cum ei tot tantaeque vitae 
iucunditate , uavitates, charit t b oculos ponerentur, mar
tis m tu non frangeretur? Et tamen no tra heroina existimat 
animi es e non sibi sufficienti optare public m lucem, inanis 
gloriae cupidi studere familiae perennitati, nimium angust i 
ae timare opes et copias, popularem auram ectantis magnifa
cere honores, f eminati nomen !llatris curare, ac denique non 
ad virtutem facti aucupari laudes et gloriarn. Et quemadmo
dum hac mira despicientia haec omnia spernit optata bona, ita 
aeque mira animi rna(Ynitudine r s mper Ionge optati simas, 
nempe virtutes appetit; et, sicuti in rebus agendis summam 
sernper prudentiam ama it, sicuti in iure cuique tribuendo, 
sive id deberetur Deo Optimo Ma imo ac religioni, sive 
summo regi ac rei publicae, sive familiae ac illius principi, ive 
amicis, si e subiectis, si e denique bonis omnibu , semper 
eximiam iu titiam dilexit, sicuti inter opes et copia , inter 
summos dignitatis et honoris g radus, inter maximas sui ad
mirationes et la udes semper maximam animi moderationem 
exoptavit, ita int r acerbissimos dolores, inter terrores mole-
ti simos, inter suprema itae mala heroicam irtutem requi

rit. Ad hanc h roicam virtut m, ad quam erigit Catharinam 
animi rnagnitudo, invitat etiam constanti a, quae ob huius ocu
los ponit virtutes ornnes, q uibus semper animum exornavit, 
atque hanc confirmat ut rationem vitae cum illi actae reti
neat, viribus auget ut cum illis eandem agere perseveret, ac 
firmissimam reddit ut cum illis tandern etiam absol at. 
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O raecl a con tantiae munia! at o prae lariora patì n
tiae! Haec n mq e ut ill acerbi simos dolore prae dis olu
tione animi coele ti pecie praediti e corporis decora digni
ta e undi ue orn ti, quae tam iucundo, dulci ac ua i erant 
inter sese nexu coniunct , alto et erecto ani m perpetiatur, 
e m avocat co it ntis martis mole tii t re ocat ad con
templanda voluptates officiorum; quamobrem olamen ex his 
iucundi r cordationibus ca iat, quam ca te et anc Deum 

ptimum Maximum coluerit, quanta fide i vota voverit, 
quanta pietat filios divorum Reginae d licarit, quanto stu
dio, cura et olicitudine e enorum inopiam ei cau a Jeva-

erit; ut dulci e memoria reficiat ummorum in rempublicam 
meritorum t ma ·imorum beneficiorum qu e in bonos omnes 
r eipublicae caussa contulerit; ut si bi grato e et solamini m -
mm1 e, quam temperate, humaniter et clementer, quam mo
deste, comiter ac pudice degerit itam, et in maximo omnium 
dolore hoc aeque maximo solatio fruatur, quod ei affert 
praeclara recte factorum conscientia. Ita Catharina Aragonia, 
princeps universis Fortunae bonis ornata, cunctis N turae ua
vitatibus a ucta, omnibus irtutis laudibus cumulata ex h mi
num ita heroum more demigrat, cui nunc Dolor orbi et Amor 

arentant. 
O plenissimum acerbitatis officium, quod omnes mentis 

partes exagitas di exas, afficis ac perturba ! quam lnnu
meras imagines d !ori tri titiaeque plenis ima , quo me acie 

el o ulorum e l mentis vertam, intueor et contemplar! For
ti imus filius moesti imo ilentio, quod lacrymas et querela , 
qua excitat in animo pietas, el fortiter omnino iugulat , ve! 
saltem ra iter opprimit, parent m amabili simam luget. Or
nati imae filiae, quemadrnodum inunda ntia flumina tandem 
unda limo, ita lacrym s uberrime effu a tupore denique 
supprimunt, et constanti frontis ontractione, firma eiectione 
oculorum , langu ida membrorum solutione nih il vi um prae
seferunt. Ita ob oculos mihi ersantur matrem opt ti simam 
deplora re. Spectatissimae matronae regios ac nitentes corpori 
orn tus deponunt ; ac aliae ploratu temperare vix ac ne 1 , 
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qUI em po unt, aliae pectora decora humi defixa tenent; 
om nes nonni i lacrymi , nonnisi squalore, nonnisi este sor
dida delectantur. Ita ea videre ideor maximum suum decu 
lugere. ra i imi 'iri principe odio publicam lucem habent 
et hominum adspectus refugiu nt · ac alii dolorem faciunt 
ipsa olitudine acerbiorem, ali i illum in arnicorum sinum 
xoner nte , ampl iorem consuetudine faciunt. Ita speciem 

habere sentio eos el amara solitudine el con uetudine mi
sera de ornamento sui ordinis maximo amìsso queri ac 
lamentari. Eoni omnes, qui ab ea sunt in uni er o imperio 
vel cohonestati officiis el fama offici rum ad illius bene
volentiam excitati, dolore an untur, conficiuntur tnst1t1 a, 
olicitudine perturbantu r. ed d olorem, tristitiam , solicitudi 

nem, quam prae tantae principis obitu res hispana con e
perit, qui est qui cogitatione, ne quidem erbis, complecti 
po sit ? Eheu ! i ipsa respub\ica, ac omni a, quibus contìne
tur . regna personas indui pos ent, ea hic videretis, ante han c 
funeralem struem in ordibus ac moerore iacere; i possent 
col lacrymari , hoc ipsum pavimentum, ubi coqsistitis, ide
retis eorum lacrymis madidum; i suspi rare iis datum e set, 
huncmeti psum aerem, quem bibitis, igne aestuanlern hauri
reti s; si denique 11 quercndi potestas fie ret, hoc templum, 
hoc tectum, hos pari tes, hos angulos au diretis eorum que
relis undique re onante· . Eone, Fortuna, illam tot eximii 
commodi prospera ornasti ut iisdem tam cito orbatam acer
biori luctu deploraremus? Eo ne, atura, il lam tot egregiis 
ornamentis benigna auxisti ut iis praemature nudatam fune
sti ri bus votis prosequeremur? Eone illam ot praeclaris bonis, 
Virtus pulcherrima, cumulasti ut quan um, cum in illius ita 
te nobis totam ostenderes, no laetissimos facere , tantum cum 
In illius obitu a nobis abire tri ti simos porro relinqueres? 

O Catharina Aragonia unicus nostrum ornnium dolor , quam 
nuper decora et ornata erat aetas nostra, te sospite : nunc sine 
te quam qualida ac demis a! quam nuper secura erat cuiu -
que ege ta , quod suas angustias maneret, te opem ferente, 
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le amen: sine te in quanta n une versatur solicitudine. quam 
nuper cer ta erat cuiu que bonita , quod ua promerita prae
mium, te patrona , maneret: si ne te quanta n une cura vexa
tur ! t ille a ngor , ille moeror , illa aegritudo, quam sustinet 
piis imus fi.lius, quod t ibi non potueri t postremum vale di 
cere, non potuerit oculos premere, non potuerit funus produ
cere, nos, nos habet authore . os ibi, princeps optime, nos 
tibi (fatemur enim ) imped imento fuimus , ne haec officia pie
tatis raesens illi persolvere . ostra felicitas tuam auxi t i n 
casu tam adverso calamitatem . obis igi tur , o acerbi sima 
mors , nobi s est cum primi de tua summa acerbitate tecum 
expostulandum . Itane natum amab ilissimum parenti restituis, 
i tane parentem amanti si ma m na to ? Qui d de illa huic refers? 
eheu, gelidum cinerem! Quid d e hoc illi? At o nostrae ni
mium humi defi.xae mentes , quae sensibus non modo oppres
sae, sed pene obrutae , ad coelum contempla ndum revocari vix 
possunt ! si supera et coelestia ita mentìs acie, ut hac ocu
lorum suspiceremus, ip am , cu i nunc dolemus tam acerbe, 
quam nunc lugemus tam misere, ipsarn, inquam, Catharinam 
Aragoniam, nobis, non hunc acerbissimum dolorem abster-

ere ac lenire tantum sed etiam in maiorem anim i iucundi
tatem, quam, quae eius obitu nobis adempta est, hac oratio ne 
commutare audiremus. - Quid, iri piis imi, in meo funere Ju
getis? Quid , viri piissimi, lacrymatis . Dolor iste non quidem 
certe vestrum caussa vos angit, quod olum pessimos iuvat 
q ui tantum se ipsos amant ; sed angi t os caussa mea, quod 
decet optirnos. S i itaque me Fortunae bonis orbatam lugetis , 
suspicite haec aure tecta, ha nc aeternam coeli serenitatem, 
bune inaccessum apicem supra imbres nimbo que, supra pro
cellas ac turbines , supra tempestates omnes quae in vos pas
sim furiunt, positum et locatum ; et quam firma et quam 
summa sint bona, quibus in eo Optimo Maximo fruar, per
pendite. Si me Naturae ornamentis nud taro deploratis, suspi
cite haec aeterna lumina, quae tantam mu ndo pulchritudinem 
addunt, et quam eximia im forma ornata coniicite. Si sum
mae voluptati officiorum me raptam collacrymatis, suspicite 
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baec tempia ubi omnia e tra exaudiri vota exoptatis; et 
quam am li ima patrocinia apud Deum Optimum 1aximum 

5 piciam, con idereti . ta tui te proinde, tatui te tandem rno-
um ~ uctui, finem do\ori; et siquidem mea de morte adeo 

do lui tis acerbe, illo p ti simum pieno honestatis a rgum ento 
duc ti quod maximis itae cornmodis me orbatam exist ima tis, 
nunc vos tandem decet ut hac longe e t hone tiori et apien
tiori ra tion e animo a d hilaritatem laeti tiamque revocetis, quod 
ips omnium prorsus vitae bonorum optati simum finem morte 
a dep ta sim et consecut , immortalitatem cil icet, sum ma pace 
refertam et constant\ss\ma fe\\dtate cumu~atam. 
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P E R LA VE UT DI FILIPPO V 
RE DI PAGNA E APOLI 
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(magaio 1 0 2) 

(Patu:gyricus l Phitippo V l H ispaniarum, Indiarum qzu, 1 & Utriusque 
iciliae Po- l ten tissimo R eg i l A Io: BAPTI TA l A VI CO, l Re!rio 

E loqu e ntiae Professore l In criptus, Dicatus . l Neapoli, M.D.CCII . 1 
T ypis Felici Mosca. l uperiorum permìssu.) 

i uni versum hominurn genus, certo immutabilique me
lioris naturae foedere, dominantia rebus pro earum dignitate 
vocabula consignasset, ita insolens atque hactenus inauditum 
de te, Philippe, laudationis genu cuncti homines tua vi di
sertissimi fund erent, uti nova atque ìnusitata ex te laudum 
a rgum enta promanant. T anta enim abs te in utroque terra 
rum orbe late patenti imperio, et maiestate tui generis parta 
est salus, et eximia tui sp ctabilita te corporis, a nimique prae
stantia tanta felicitas comparata, ut isthaec ip a digne narrasse 
citra cuiusque eloquentissimi exempla cumulasse laudibus pu
taretur. A t vero ad has verborum angustias, qui bus sponte 
naturae prae tua magnitudine laborarnus, illud praeterea ur
get incommodum, quod quas laudis significationes lingua om
nium, quotquot unquarn floruerunt, regnatrix et domina exqui
sierit, ac merito vix sufficerent tuo, eas in suis principibus 
exornandis Romanorum ignoratio el obsequium ferme omnes 
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exhauserit. i uidem ab iis alius « terrarum rector » est dictus, 
c ui, immenso oceani tractu intentato, alter orbis imperio mo
derandus restaba t ; arius ~ nationum prc esidium et columen >>, 

quas ix dimidiato sol lustrabat curriculo, quasi ero nulli 
a liis gentibus a llucens facem, reliquum sui orbis spatium esset 
irrito decur urus; alium K generis humani » dixere « delicias », 

quo sane lurimae ingente que nationes oblectarentur , sed 
intra certos terminos (metu an invidi a?) conclu ae. Te vero, 
rex potentissime, quibus ocabulis designabimus, nedum lau
dibus efferemu , qui gentes vi innumerabiles, locis infinitas , 
dubio hispanici dominatus subsidio, omnium rerum fes tinan
tes ac trepidas, hoc i o, uo tuas esse volueris, sospi tasti; 
tuoque unius nutu tantum imperium constitit, quod non mon
tibus, non ripi , non litoribus terminatur, sed fines, quatenus 
per rerum naturam licet, porrigat extendatque; et quos popu
los, ut respexisti , incolumes feceras, modo, iis dum te prae
bes conspiciendum, beatos facis? 

Quas igitur dignas grates tibi habeam us oportet, rex dili
o-entissime populorum, qui post rerum caput Hispaniam, pri
mum omnium hoc regnum, hanc urbem tua augustissima 
praesentia recreasti? Omnes sane omnium ordinum ci ves, in 
laetitiam hilaritatemque diffusi, eas tibi habent, maximo prin
cipi maximas, infinitis virtutibus ornato innumeras, aeternis 
beneficiis affluenti immorta les. Ita sentiunt vulgus; ita pruden
tes intelligunt. ed illos infantia praepedit; hos modestia at
tinet; me mei muneris officium impellit ut dicarn. Tuae modo 
erit clementiae ex summo maiestatis culmine in haec ima 
descendere, et illum, spero, humanitatis capies fructum, ut 
no eris quanturn super fastigiurn hurnanarum laudum emineas. 

Augu tiora Christi triumphalis sacra celebrabamus, quum, 
regiae classis, Caietam appulsae, iucundissimo excepto nuncio, 
extemplo felix omen accepimus te per die omnium festivis
simos ad huius regni appulisse oras, qui tecum omnia ad nos 
prospera feliciaque conveheres. lbi qui priores eam excepe
runt famam, e vestigio undique per urbem alacres erumpentis 
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iucundita ti quaere re socios; et un i ersi i bi ultro cit roque 
plaudente tantam nova m rem g ra tu lar i. Laetaba ntur iuvenes 
se iam illum isuros d iem , quem narra ndo demirentur mi no
re : ga udebant enes e tanto bo no super tite , cui longa maio
r um erie praerepta es et. Ad ersis acti prosperi que floren-
es in spem erecti, illi maloru m fi nem, hi meliorum exord ia 

q uam mo ' expectabant. Quae tum ota concepta di vis uti 
nimbi , t m ens illa motuum terrae poten tand m al iquando 
in nostra Campania aevirent , neu innocentissimae regioni 
iniustam apud te conflarent invidiam. Tu , aeternorum lumi
num rector, nostras omnium curatissima audi ti prece , ut 
a nni tempora iamdudum promiscua con ta ntius aequabiliusque 
moderares, quo nostrae orae genius suo se ostentaret regi laeta 

eris facie, nempe su a . Hos de te ermones cuncti ci ve in mul
tam ill am noctem conserebant; haec sen a er quietem, si quae 
ullum inter tam fl a rantia desideria amplexa e t, ag itabant. 

A t, ubi, postera luce, te Ba ii con titisse et tonanti a et 
percussa aera renunciarunt, ci itas universa ita immodico tuae 
propinquitatis gaudio elata est ut ip a laetitia per fora discur
rere, tecta subire videretur. Et in ancipiti, qua urbem adires, 
a lii compiere litora, alii vias occupare; pars summa tectorum, 
quamplurimi collium specula superarunt, qui eminus comi 
nus te conspicerent. Non imbecillum aetatis quemquam, non 
va letudinis fastidium, non denique exus pudor attinuit, quo
minus oculos augusto tui expleret insolitoque spectaculo. 
Pueri enim suum delicium, suum robur iu enes, uum senes 
le amen, aegri suam alutem i ere cupiebant. Cumque mo
rae impotentes, uni ersi eiusmodi de ideriis aestuantes, odio
s um cessare tempus incu aba mus, quod pigrum tui isendi e
locissimum desid erium effecerat, vix tandem ad Pausilypum 
promontorium conspecta classi, quam laetae illae voces et 
quam alacri spiritu ad coelum u que sublatae! - En sol re 
gum ab occiduis undis nobi s exoritur!- Atque interea rerum 
dum Mergellinae Olympiaeque praeterl egeres oram, sensim 
nostri cra teris undae liquidiores fiebant, amoeniora litora, ri
dentiores colles, sol ip e illu trior: augustior huius urbis fieri 
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f c ies 1sa est. At ubi in hanc terram egre su es , Deus im
mortalis. ut aquae aby su , seu ignis, seu quod magis natu
r e l ubet et phil osophi ignoratur, ab i mis terrae i ceri bus 
tua sen it iucunda pondera; et fo rmidandam im illam, qua 
immota mo et, inconcus a qu tit, tibi refraenavi t ac pressit. 

t e nim , u i primurn de re iis aedibus freq uenti simo populo 
isurum i ndumque te praebui ti , inter laeta emi na , quibus 

omnia per o naba nt , qualem in fabulis per machi nam deum 
aliquem, talem te a nos d e coelo descendi se pecta imu . 

Et sane , uti u u enit quod m ior m l nginquita conciliet 
rin c ipibus re erentiam maie tatis, maxima erat de te, Phi 

l ippe, no tr omnium opinio, quu m abs te immodestum ter
rarum spa tium di iti agitabam us. Te namque obsen abamus 
inclyti Ga lliarum Delphini natum, cui et inter quae itissima 
Mi nervae studia acri ta nti, praestantiora huius tempestati inge
ni a floru erunt , et di crim inosissimas subeunti Martis aerum nas 
quisque forti imus el hostium extimuit. Te Ludovici Iacrni 
m a num excolebam us nepotem, hoc e t ab eo Galliarum rege 
progenitum q ui teterrima Recrni seditiones oppre sit; qui ab no-

is religioni bus sacra patria vindica it; qui in Pannoniam, Lu
sit niam, elgas, Sequanos, Mediterranei maris insulas, Aphri 
cam, Americam, legionibus clas ibu ve mis i , decimum aut 
plu eo im perator, uo par tim ductu, partim au piciis, maxima 
bella confecit; qui imperii gallicani fines quoquo ver us pro
tulit , ampliav ; qu i inter a rma, iux ta pacatis, omnes bonas 
pac• artes fovit, nutriv it t aJuit, a uthoritate apud ho tes gra
vis ima, fide in socios integerrima, aequitate in suos singulari 
regnum obtinet regulam normamque reliquorum; sed et qui, 
incredibili rudentia ac pene divin omnium regum sanctiora 
consilia permeans, uti natura universarum rerum virtutes, ita 
is omnium principum mentes in se unus complectitur. Te de
nique eius monarchiae regem enerabamur, cuiu fines, si 
quis oculis vellet describere, univ rsam aetatem percurrens, 
ante vitam absoh eret quando te regna torem E uropa, Asia 
pium, munitum Aphrica, opulentum America veneratur; et 
rerum natura ipsa Mediterraneum Oceanumque in brevissimum 
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fretum tibi ad Gades extenua it, ut inde terras omnes et uni
versa orbis terrarum interna externaque maria ex arbitrio mo 

derar s. 
Tot tantasquc maximi r gis et ab stirpe et ab regno lau

des omne augustissim tui praesentia superavit ac vicit. Nec 
ero ei maie tatem conciliasti ino-enti cl asse, nam paucae huc 

nostrae triremes advexerant; non illu tri pompa et triumphali 
in urbern ingre su, nam p ene pri vatu subiera · non palu
d m nto aut coron con picuus, siquidem modestissimo ornatu, 
tanquam non regnaturus, sed ru ticaturu ad\•eneris. Et tamen, 
ubi te ad regiarum aedium menianum, mox ad solarium inter 
plure aulae proceres promiscuum infinita illa multitudo con
spexerat, ut filii occulta et insita necessitudinis vi ignotos pa
rentes, ita maiestatis irtute suum te regem agnoverat. Et adeo 
tui ab Gallia praemissae icones nequicquam ad agnitionem 
iu verunt, quod illico culparemus authores , qui cum maxime au
gustissimam tui peciem referre conati sunt, nec ximiam oris 
hone tatem, nec caele tes ultus irtutes quicquam ad tui imi
tamentum expre serint. Tam laeta enim sereni tas frontem 
explicat, tam sua is in oculis coeli color viget et in colore coe
lestìs vis luminis eminet, tam gr tus candor oris, quem ro
seus pudor subinde tingit, tam iucunda totius habitus inces
susque cum ecore gravitas temperata, tam veneranda u dique 
ex te maiestas emicuit ut, si vetustu mos vigeret ut formo 
sissimus quisque deduceretur ad regn um, te iam maximum 
regem oculis legissemus. Et 'ero, si nobis qua maiestate pol
les, minor apparuisses, non te in imperio, sed in te imperium 
suspiceremus; et cogitandi ordo t natura has primum de te 
notiones in cuiusque animo explicuisset: - sorte na cendi 
felix, quero ius regnorum et fas gentium ad tantam evexerint 
monarchiam! ·- Sed nihil sane horum: quin, te conspecto, in
ter plausus illae voces impetu proruperunt: - digne, cui 
tot regna subiaceant! O merite, cui sol nunquam occidat! 
O par, qui tantum modereris imperium! 

Quid ego referam, ut tibi, de navi egredienti, laeta occur
rerit nobilitas et senatus? ut alacres ad officium magistratus 
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convenerint? e 
rnissi cl rnentia1 
alii IXl se, te 
cabant quo tui 

a te ad manus ad orationem incredibili ad
qua capti admiratione discesserint? lnde satis 
i o; alii tandiu porro i enduro esse praedi
divinis vultibus e ·plerentur . Ita et o die et 

ali is quacumque rogressu e , frequente confertique un di
que ad te concorrere, tibi obversari, te subseq ui comitari, 
prae ertere: nec quicquarn aliud per hos dies quam te unum 
pectare possunt. An non quernque nostrum1 hoc mortali cor

pore gra em, i nunc erga te regit amor, quo oelum regitur? 
qui nihil aliud exoptamu 1 nec ali um no trorum finem bono
rum credimus , quam te intueri , tuis delectari vultibus, in te 
no tra mnìum feli ìtate 1 te in no trìs publice ri a ti mque 
bonis contemplari. Ita quicquid nobis obversatur, regium vi
detur; regiurn, quicquid sentimus. Adeo nos snpra nosmeti-
1 sos tuo ad nos ad entu evexisti ut iam alio obtutu urbis 
intueamur magnificentiarn , alio oli ubertatem coelique ri um, 
alio populi fre uentiam nobilitatisque amplitudinem. Et, cum 
prirnis , quarn plendidiora illustrioraque tuorum monumenta 
maiorum, te visente vi a sunt? Certe Caroli I aliorumque 
Andega ensium regum tua praesentia al!evatae sunt tumuli 
pondere reliaio ae reliquiae . qui fuerit ille regiorum cine-
rum sensus l quae tacita magnos manes gaudia pertentarint! 
cum longis eculorum po t decurrentibus orbibu 1 ex sua stirpe 
augustissimum gerrnen exortum sit, qui tantam rerum sum
mam adeptus est ut eius ditionis id regnum particula videre 
tur1 in quo ii ummi potentes opibus pollentesque regnarunt. 

Quid igitur est, quod tibi a nostris, supra solida boni 
civis officia, ba nc miram benevolentiam, incredibile hoc stu
dium, hanc intensissimam pieta tem conciliavi t? um tua ma
iestas? A t meram tremimus. An no tra amoris abundantia? 
At tuum est infra meritum. Fortuna forsan? t ea in animos 
tam late diffusum et aequabile imperium non obtinet. O viri 
sapientes 1 qui id maximopere exoptabatis in ita, ut amabi-
1 issimam virtutis imaginem homines oculi suis videre pos
sent, o quam vellem hic praesentes inter nos ageretis! Nam 
de pulcher rìmo nostri principis corpore, pulchriores quam 
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dìcì aut fingi os unt, rnira remìnì pro enìre ìrtute quin , si 
natura modo i imularetur, certe virtutem ip am tali corpo
rìs habitu putaretis indutam, qua lem, ut nostra fert relig io. 
ex aethere puri imo cael i mentes, ubi Jubet, ib i conformant 
et aptant. am et ab d ecoro hone tae faciei ultu concinnoque 
civilium rnembrorum commensu formam supra quam feminae, 
ab artuum ner orumque firmitate im supra quam hominis, 
ab praec1aris r giùm officiorum exemplis irtutem supra quam 

iri suspicereti . O factum bene rerum omnium aucto r et ef
formatrix na tura, ut qui no um rerum ordinem in terris erat 
expl icaturus, eum ad talem a nimi corporisque formam effin ge
r es ut oculoru m sensui ob iam face ret imaginem peciemque 
virtutis, qua homines excitati, capti, infiam mati , non metu, non 

i , sed sponte sua ad o tima itae instìtuta revocarentur! 
lam i eo te, augu tissime r ex, intel\igere in quo 'erser 

loco, mihi difficili, t ib i gra i, hoc est de tuis virtutibus me 
esse dicturum. ed, quamvis hic tua erube ca t modestia, ea 
adeo non me ab incoepto deterret, quin impellit ut istinc ala
cer prima sumam exordia. am sive v irtus sit, sive virtutis 
color , cer te pudor praeclarissimum est tuae divinae indolis 
specimen ceterarumque tuarum irtutum maximum documen
tum. Ecquis sane temperet laudibus, cum cuius legibus innu
meri opuli ac o-entes parent , qui supra leges emi net, cu i 
quicquid placet abit in iussa leg um, eun1 vider it ve! ad im
portunas supplicum preces, el ad op ortunas procerum sug
gestiones erubui se? An quis te mai or ad est cuius te pudeat? 
Certe maiorem te videt sol neminem. Cuius igitur pudet? Tui 
ip ius. O r obu tis imum ar umentum : te illum esse, qui id 
solus agas, quod ageres coram sole! ed cuius rei pudet, ubi 
nullum abs te pecca tum ? Irritum tui pudorem putare nefas . 
Igitur tam perfecte itam in tituisti, ut ab ea erras e, legurn 
domi nus , intelligas, ubi nos, legum sen 1tia, nihil declinatum 
putamus. Ecquìbus humanae virtutis exempli tuas illustrave
rim us Jaudes, cum iri virtute gra issimi eorum sibi dent 
veo iam, in qui bus tute ti bi non parcas? Enim ero frustra cona
mur humanis te laudibus exornare, qui unum, te maiorem, 



o E OR ZIO. ·r, ALLOC ""C" ZIO> ' I ELOGI 

ita e exemplum propo ui ti: Deum. Idque adeo tua caele tis 
erga eurn ieta confirma , ut , ta tim atque ad no per ene
ra , luculen i imum et primum irtutis documentum edideris, 
quum non longa naviga tioni incommoda, non nova urbis fa
cies, 1on fre uentia nooilitatis officia te quicquam morata unt: 
qu in recta in re ium sacellum, ac pene olu concederes, et 
D eo O ptirno M imo pro secundo appulsu vota singulari 
ex olveres castitate. uantam porro tui admi r tionem in animis 
omnium excitasti , et quam impensa studia quotidie in te ad-

ertis, ubi Deum adi et sacris ades: quae dum operantur, 
ad christiana humilitatis exemplar composit us ac enerabun-
dus, non in terren , ut m gnifi.c , ut on pi u , i m irigi 
oculorum, sed unum Deum contemplaris: non a lia dicis quam 
bona erba. It que gravius per te q uam per sace rdotum qu m-
1ibet vel pontificum Deum edocti sumus, cum a te , regum ma
x imo, tanta cultum religione videam us. Quid enim hu ius est 
nisi quia proxime Deo accedis, optime nosci , e t quantum 
noscis, ta ntum etiam venerar is? pietas aet rn is laudibus de
coranda, quot ex te aliae quantaeque no tri ri ncipis virtutes, 
v luti ri i ex sacro fontis capite, derivantur! Hinc illa incre
dibilis temperanti a, clem ntia admirabilis, praedican ùa facilitas, 
invicta animi celsita , iustitia singularis. 

onne dignum immortali gl oria deputemus, quem pro Jta
liae salute ac tranquill it te suo ductu imperioque decerta tu
rum, connubii aclhuc fumant s toedae, a tate fl rentem, Lu
d vicae Mari ae novae nuptae amantissimum, a praeclari imo 
incoepto atti nere nequ i e rant? uan ta i tic claret tua rei pu
blicae iligentia, Philippe, qu i prius pace regnum, d inde o
bole r eg iam fund are stude ? quod animi in cupidit t s im
perium eminet? Id certe rationis regnum horn i ne agitarent, 
nisi eam iti um labefactasset orig inis, e t tum liberis darent 
operam , cum sit opus. ed n que id unum e t tuae incredi
bilis temp rantiae, neque primum exemplum. am quotidie 
tu is ad urnus prandiis tuasque spectamus coena , unde q uis 
enarret quam bona irtutis fruge expleti discedimu ? on enim 
longa ferculorum pompa, non machinosae epularum struices 
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in oculorum fastum ornantur , non fracta symphonia personat, 
non para itorum scommata , non currarum dicacitates aures 
irritant; sed regi a cibor um frugalitas dita t men as, modestum 
ile ntium ex hila ra t: neque di cinctus aut ole tu accumbis, 

sed i uxta ac in aciem descen uru . Tu ti bi structor, tu ti bi 
car tor non in multum diei noctis e te in itas, ed per bre
vi simum temporis pat ium innutriris. au rei secu li prandia ! 
o heroicorum tem orum coenae! in q ui bus non quam multum 

oluptati, e q uam parum natura satis si , satisfiat, et inter 
regias , nedum liberale , men as victus magis apiatur quam 
cibus. am ille Bacchi modus quam admirandus? quem puri 
fontis la ti ces, ac ne hi quidem ip i refrigerati (rnoribu alia
qui proba tae de liciae) perdunt magi quam temperant ! Vos 
huc, vos, viri sapientes, accerso: suntne e trae coenae cum 
his re iis cornparandae, ubi non argutulis verborum triei , 
sed miris rerum exemplis vitae moderationem potentissimus 
reO'nator edoceat? E t tarnen quid maius in ta t , quod te ad 
mensam e ·hibet humana sp cie augu tiorem, cum qui ad id 

irtutis spectaculum fr equentissimi fere semper con eniunt, 
ita eorum oblecteris corona, or et vultus tanta oculorum di
ligentia et sedulitate intueari , et in eo sensu nisi totus , ita 
certe pl urimus occuperis ut nihil aut pene nihil animi tui pos-
it superare gustatui. principem mode tissimum, qui epu-

las non umptuo itate, sed tui publicitate magnific nti simas 
exhibe . ita sci licet regia, quae in con pectu agitur po
pulorum. Itaque tua ictus temperan ti haud minorem specta-

imus som ni lectique mode tiam. Te namque vidimus (futura 
aet s, crede narrata , nam vidimus) rneridiantem quiete magis 
quam sopore, cubantern so ore magi quam sornno capi . umne 
id efficit moderatio ciborum? Sed nec v natio (quam bell i ef
figiem saepe ludis proximus imperator) labore aut lassitudine 
somnum tibi quicquam gra iorem accersit. Quid igitur est nisi 
ignea et vivax is animi , ocii impotens et ignara de idiae? 

ed an a ulaea distincta gemmis, pegmata in admirationem 
extructa, aurea fulcra in leones aut aquilas conformata, pul
vinaria ex peregrinarum avium infarcita pennis, et quae alia 
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naturae infirmitates fecere deli cia , tibi lectum in truunt et 
adoroant? O in umma pote tate rerum admirabilem rerum 
modum. Cui peruanum mexicanumque regnum infinitam auri 
aro-entique im conflat ac ferit, cui Gangenticu sinus uniones 
ac CYemmas profert, cui innumerae manu arte in tot r gnis 
late fiorent ac igent; eius quasi caelibis lectulum modestis
simo cultu stratum vidimu mirabundi. 

e ta ntae tamque mirae mode tiae quantae item et quam 
r rae n.ddunt e comites facili las t clementi a! Quando et 
illustri et obscuro loco nati promi cui ad te adeunt, preces 
fundunt permixti, indiscreti tur.m potentem adorant manum, 
nec tenuiores roceribu fortunam in id t, ne pro eres te 
nuiorib us impertitum ded ignantur honorem: ita omnes incre
dibili tua e ples benignitate. Cuique ad te penetrare licet dum 
veli t; omnes tua clementia adrnittit · tua innocentis secur itas 
submovet n minem. on adeunti deductor quaerendus est; 
non commendator precanti; non deprecanti patronus. Qua
mobrem aula, ad tui exemplum in summam humanitatem 
con formata, facilis, ita universis patet ut tibi, o rex cle
mentis ime, qu i talem in regno patriae curae similitudinem 
ref rs, ut merito K nationum parentem >) appellare te li eat. 
Atqui tu am istam tantam man uetudinem, ut rara, ut prae
clara in icttt animi et ardua celsitas excipit, qua cuncta su
bl imia uperas, omnia excedis excelsa. Quid? tuus ille mos 
g ravis ìmus, ut nihil mireris humana, annon id est expres i -
simum vultus apientae lin amentum ? quam admirabilis in 
te est nexus et catena irtutum! ihil magnum , nihil novum, 
nihil insigne te ad erti t , q uod cuncta ublimi animo magni
ficentio ra pr ae eneris. Sed nec ea, quae pro tua non sunt di
g nitate, forte fastidis aut de picis: qui n pro tuae magnitudin is 
modo, quae te non digna su nt, soles tua dignatione dignare. 
Quid , si quod ampl issim um es adeptus imperium , infra te 
p utes? am quìd aliud sibi ol unt illa maris, quae subìs, pe
ricula? illa na iga tionis, quae perfers, incommoda? durum 

itae, quod instituis, genus in castris ? Certe non aliud evin
cunt , quam quod non tam pulchrum tibi sit in imperio vivere 
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qu m pro irnperii salute ati; et surnrnae rerum praeesse 
hurnanum , erturb tionum re num agitare di inurn pute . ed 
quis par e t ut pro merito dicat quanta in it in tuis rescriptis 
iustitia? in consilii prudentia? in ermone gravitas et, quod 
magi e t, in ip o aetati flore consummati sima? O quam fal~ 

sos experti sumus philosophos, qui in iu enta solam virtutis 
indolem l udari po se xistimarunt . Hominibus quidem ulgo 
ser irtu enit, ut quibus e. gra iore luto natura finxit 
vehicula irtuti praecordia: tibi ero, qu i ab coelo ducis 
originem, e puris imo mobili simoque aethere conforma it, 
ita ut non tam anno praecoci apientia prae erti quam ma
turam virtutem elocissimo comitaris ingenio. rerum ge
starum criptores, q uae o bi raeclara et ampi pacis bel
lique ar umenta Philippus proce su aetatis praebebi t, quem 
tot laudes b viris irtute ummi affe tati simae, ultro vixdum 
piene pub rem anteveniunt! Hac igitur orona irtutum gem
mi onserta coelestibus, hoc syrmate honestatis, d i vini solis 
picto coloribu , priu. quam regalibus ornatum insignibus, te 
no bis con picuum demonstrasti: an id ut ostenderes te ma-
ximo imperio fui dignum antequam imperares? 

ostra aet te minore ex hoc intelligite, posteri, quantum 
int r Phili pum et Carolum V aliosque nostros optimo prin
cipes interfuerit. Siquidem ii urbem eapolim non priu in
gre si su n t nisi instructa mai estate e nera n di, ut principalis 
religio suis adderet irtutibus decu : hic pri atim adit ut , 
suis hominis virtutibus, principis augeat dignitatem. cquis 
ane referat hesternae diei candorem, lumen Jaetiti am, qua 

regali per urbem pompa rex augusti simus equita ti? Praete
ream aulaea auro erìcoque contexta ubique praetenta ; sileam 
tempo rios a rcus pro curiis magnificenter extructos; tacearn 
titulos ingeniosissime tibi inscriptos; mi s os faciam equos in
dole tum ma ·ime generosa ditissime phaleratos; onfertas 
puerorum et splendide instructas familias, militum acies, usque
quaque proces uru ras, extenuatas. Quis enumeret procere 
eorumque ornatus ad magnificentiae modum describat? quo 
ci es x regni municipiis ac praefecturis confluxerint ? quot 

G. B. VIco, Opere· Vli. 9 
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v1n pri ncipes ac Ieg ti ab Italia convenerint? qui amplissimi 
romani rincipis senatores candenti o tro nitentes coierint? 
bonestissimas matronas gemmis auroque gra es, magistratus, 
pontific sacerdote quis unquam recen eat? Et in tanta ho
min um copia, irorum lumine, rerum plendore, i n iis, de 
aedi um feoe tris, de tectorum fastigii , tu omnibus unus totum 
magnificentiae pectacu lu m in ea pomp exhibebas; et qua
cumque proced bas , ita omnium in te unum dvertebas ob
tutus , u t dicere non dubitem eo die te suis ocu lis Italiam ge-
ta i e. Quae tum omina tibi pio felici augu to con epta! 

q uae vota ti bi hostes debellaturo nuncu ata! quas in laudes 
quo e im e u laetitia imulationis ignara prorupit. ut illam 
t ra laticiam « regum decus » , illam celebrem <.< in crementum re
gnorum ) , usi tatam illam « cathol icae religionis praesidium ~, 

crebram illam e t ma ' Ìme usurpatam K universa hilaritas >> , ex 
tuis missilibu desumptam, audi eris. 

Atque utinam Deu fecisset immortalis ut mihi hic tanta 
vis dicendi suppeteret, tam uberes eloq uentiae fonte erum
per nt, tanta copia superaret, ut quot quantisque beneficii 
hanc ci itatem, hoc regnum ornaris, auxeris , cumularis el 
pressissimo stylo complecti pos em! Qui, pri ncipio ad eniens, 
illa patr icioru m ordi ni praeter spem, pra ter fìdem b nefacta 
p rom ulgasti ut neapolitani divi Iohan nis equites neapolitanae 
cl a i duces ac praefectus imponerentur, et Gadibus, H i pani a 
rum clau tris, vir hinc patricius praeesset ex ordine. Mox, ut 
significar quanti nobilitati faceres fidem, neapolitan m equi
tum d udum scriptam legion m ilio incredibili beneficio deco
rasti ut et iis p raetorii eu tod iam concredere et ipsis turma
ru m ducib us praefecti optionem remittere . H inc quo rusticae 
p lebes et m ultitudo urbana, qui te ma ·imum colu nt, opti
mum etiam sentirent , uno edicto, plebi populoque neapoli tano 
dimidium , quod pro frumento penditur, vectigal remittis, et 
uni er ita tes ci ium tributorurn reas , no is propositis tabu
iis, ingenti aere per totum regnum universas absolvi . Nec 
tua benefìcentia terris tantummodo terminatur quin in coe
lurn etiam caput inserit, qui divo Ianuario, nostro ma iorum 
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gentium indigeti, uni er ae hispanien is monarchiae tutelam 
perm1tt1 ac patrocini um: et, mi ra rerum con ersione, benefici i 
collatio nem in opis implorationem commutas. At enim quae 
tua benio-nitas non finitur loco, ea nec tempore coercetur: qui 
noxios criminum labe lu tras et innocentiae re tituis; oboe
ratis sol endi diem amplia e t eorum integras fidem; cuncta 
legum beneficia a dece soribu collata regib u aneti sime rata 
iubes; et uni er a ab hoc regno constituto aliorum benefacta 
tu una liberalitate complexu es. Itaque in no tuis beneficii 
exornandi ipsam regni maiestatem, si fas e t dicere, profun
dere videaris : nam, ut fo rtun ae adversi occurras, leges re
laxas; ut conscientiae labe deleas, fasce d isso! vis; ut lae
tiorem agrorum facias cultum, fi cum deminuis; ut domi 
abunde sin t neces aria vitae, militare aerarium atte nuas; ut 
foris ad virtutem milite excirentur, ii te ipsum donas. Itaque 
omnia te optimo piena. Terrae, defatigatae iam, alle atis tri
buti , ab aratro quiescunt, et bo e per prata palare seiugos, 
et spante telluris luxuriare segetes sub umbra pectat desi
diosus agricola. In tenui cuiusque !are, relaxata annona, pueri 
circum parentes cariores dant iocos laeta que Cereris dona 
ludunt. Tuo beneficio devincti, noxii innocentiorem induunt 
mentem, aere diruti, luxum exuunt et desidiam; milites tu i 
eu todia superbiunt; pagani tu magnificentia rem cumulant; 
sacra tua religione gaudent; tui Jaetitia profana ge tiunt; pri
vatae res tu a praesentia instaurantur; tua authoritate publicae 
confirmantur. Ecqua unquam ia tuam in nos beneficentiam 
occludis? Tuo augusto spectaculo ocuJos recreas; tuis ]audi
bus aures perrnulce ; tua hilaritate corpora reficis; tui exem
pli ad irtutes excitas animos. Maie tatem huc intulisti, et 
urbs a ugu tior facta est; humanitatem, clementiam, probita
tem ad nos importa ti, et civitas beatior evasit; delectatus es 
indole civium, et generosior prodiit; eapol im te dignam pu
tasti, et in regiam orbis terrarum abiit celeberrimam. 

Qua igitur digna ratione tam expositae, tam ob iae, tarn 
honorificae beneficentiae , quantum est meritorum momentum, 
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t ntum po 
Philippe, Deu 

agere gratiarum? Certe in eo te fa tigio, 
ptimu 1aximus colloca it ut referre grate , 

i fieri po set, i ip um uperbum sit et ingratum. ane id est 
tuae liberalitati pr cium; ut, cum in quo eam confera , em
p r a ud o dem olida inte raque it gratia, am tibi agere 
iuxta it ac d bere. I itur, quan o ratii referendis opes, 
agendi rba non uppetunt, altem tantae ben ficiorum moli 
par es et nobis a tita anirnorum ut po emus habendo con-
ctp re . ihilo tamen rninu , si non ut de et, a t uti Jicet, 
non ex merito digna , at ro officio era a imu grates vobis, 
sanctis imae lea s, quae hi panicum ita funda tis imperium ut 
regnorum successionem natura diri eretis. Grates tibi, rece a 
coel men , Carole II, qui tuo supremo elogio quem r gno
rum iura ad succe sionem vocabant, eum t1 a designatione ac
cer i ti. rate tuae foecundita ti , iam inter S) dera allecta, 
Maria Anna Chri tina, quae et hispanico et gallico imperio 
regni ub idia para ti . Grat tibi, Ludovice Magne, qui Phi
lippurn agno cere succe sionem volueri , ilio universo terrarum 
orbi alutari iussu, quo indoles isu es commutas e irtutum ; 
et, cum ma 'Ìmarn Borbonio nomini monarchiam quae ivi ti, 
tum maximum dedi ti mod ration is exemplum. Grates den~que 
tibi, r gum dator, Deus ptime Ma 'Ìme, qui ita regnorum 
vice a anteacta t mporum aeternitate regi ac temperas, ut 
hodie er t Philippus re naret . Dedi ti regem regno: omnium 
salu , on er a. Para ti regnum rel::> · : fortuna bellorum a pira. 
Maximum imperium serva ti, optimum regem legisti : aeter
nitatis parens, perenna. 



IV 

I MORTE DI VIRGI IA PIG T E LLI-BO ITO 

DUCHE A DELL'I LA 

( I 720) 

Virginia Pignatelli, napoli tana, di Giovan B ttista e di 
Lucrezia pur Pignatelli, nell ' a nno r656 nacque nella famiglia 
de' p rincipi di trongoli, uno de' molti rami di quel gran 
ceppo che diffonde la sua chiarezza fin nell'America, per 
l'ampi e ricca sig noria de l ao-Jio: retaggio che in questa 
casa , er lato m aterno, pervenne d l gran Corte e, conqui-

t tore del nuovo mondo. Giunta appena agli an ni del l'umano 
d i cernimento, fu comme a all'educazione di suor Caterina 
Pignatelli, sua zia, nel monistero detto di Regina Coeli del 
l'ordine di ant' A o-ostino, e quivi fu nel! 'arti del la pieta e 
del signori! costume d iligentemente educata. Tosto, nella 
p rima eta di marito, fu data in mogli e a don Giulio Cesare 
Bonito duca del l'Isola e con igliere del re nel Con ·iglio detto 
di Sant Chiara, al q uale con felice feco ndita, e mol to p iu 
co n saggia educazione, diede ed adornò di nobili irtudi ben 
otto figl·uoli cinque maschi e tre femine, in ciascuno de ' 
q ual i ella seppe in pirare una si ngolar gentilezza, talché questa 
vi rtu embra loro famigl iare. Le figli uole vi ono ne' chiostri, 
a io co nsegrate; il duca è il ostegno oggi della cuoia ca al
leresca; fra Filippo ha applica to 1 'an imo agli studi cosi ameni 
della toscana poesi come severi della filo ofia e delle matema
tiche, e ne colti a stretta am icizia con don Ale and ro Ric
cardi, av ocato Lfi cale] del Consigl io d ' Italia in ienna, e con 
Agostino riani , primario professore di matematiche nella re · 

ia ni ersita di Napoli. Due a ltri figliuoli, cioè don Luca e 
don Lodovico , estito l'abito cas inense, sopra l'eta in quella 
religione fioriscono per le dottrine migliori della filosofia, della 
teologi a, de' canoni e dell'eloquenza: frutti della buona coltura 
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della saggia madre, che, edova, gli educò con quell'arte la qua l 
ola reduce alle famiglie felicita . ella conver azione civile 

dilettavasi di uomini i quali ad una grande letteratura unissero 
altrettanta morale virtu: onde ella fu s imata degna di e sere 
annoverata alla nostra adunanza di Arcadia col nome di Ata
lanta Poliade. Tra co toro fu egli il piu fre uente il padre 
don Benedetto Laudati, abate della congregazione cassinen e, 
uomo per dottrina e bonta di vita chiari imo, e 'l padre Tom
maso Pagani, ornamento de' padri dell'Oratorio, da' quali volle 
anco avere gli ultimi ricordi d ell' immortalita, nel pas aggio 
ch'ella vi fece in eta di settantaquattro anni a di 24 febbraio 
l anno 1720. L ingoiar pieui e' figliuoli le fecero celebrare 
sul cadavere un magnificentissimo funerale nella chiesa dei 
Padri girolamini, ove lasciar volle la ua spoo-lia mortale: la 
qual pompa ser i di stimolo agli spettatori, che in o-ran nu
mero v i convennero, di rammentare con piu vivezza di dolore 
le grandi irtù delle quali ella a\ eva adorna tutta la vita. Né 
men sensibile riusci una tal perdita alla me ntovata ragunanza 
degli Arcadi, del cui cordoglio entrando noi a parte, abbiam 
qui proccurato di dargli qualche sfoo-o col mettere alla pub
blica vista la seguente inscrizione sepolcrale: 

ALLA 

AGGI E ALOR O A D A 
ATALA T P LIADE 

DI A• TICO ANGVE 

E PER PREGI DI DARDO E DI A 1POGNA OBILlS I fO 

NATA 

CHE A LEI .ME TRE J . E 

LA Rl ERE ZA E L'O ORE 

DI T TTI COL RO CHE LA COL OBBERO 

TE ER 1 0 

DI RARE LODI COR NA TMM 

LA ILO TERI 
co z 

DEL COMV DOLORE DI ARCADLA 

SOPRA L'O ORATA VRNA 

CO ~ ME TE CHI A E CA T MANO .. 
O PE DE 



v 

I M RTE DI A A PERMO T 

CO TE A DI ALTHA N 

1ADRE DEL CARDi ~ AL MlCHEL FEDERIC D'ALTHA N 

VICE RÉ DI NAPOLI 

Orazione premessa alla miscellanea poetica raccolta per l'occasione da 
Francesco antoro. 

(1724) 

Quel divino consiglio eterno- il qual , per vie ad ogm 
q uantunque de ' mortali acuto intendimento chiuse e nascoste. 
dall ' infinito lor principio le umane faccende di tutti i tempi, 
cosi menome dell e picciole famigliuole, come grandissime di 
rinomati imperii, con egual cura e diligenza a' suoi imper cru
tab ili fini sua emente guida e cond uce, - dentro quella stessa 
ìndissolubil catena di cagioni e di effetti , con la quale i lumi
nosi fati dell'eccellenti si ma ca a Alth ann co' uoi liberi de
creti dispose , annodò ancora i nostri bassi destini : ché noi, 
i quali innanzi al cor o di presso a sei lustri per le nostre 
non meno deboli d ' ingegno che di a rte povere forze, con un a 
orazione in dì lei morte, ornammo la vita di Caterina d ' ra
gona duchessa di Medinace li, madre del viceré di que ' tempi, 
menassimo tant'oltre l ' eta in grado di regio lettor d ' eloquenza 
che n ella morte di Anna Maria Aspermont, incomparabile 
contes a d' Jthann , mad re del l 'eminentissimo Miche! Federico 
cardinal e d' Althann, il quale di presente in nome del nostro 
a ugustissimo re siede al governo di questo regno, ora tessi amo 
la diceria funera le . Ma il sommo e sovrano pregio di stima, 
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onde sotto i go eroi assoluti la facondia unq uem ai adornar 
si possa, a chiunque voglia dali 'onesto e dal vero e timar le 
cose e li d ee que to certamente sembrare: che quegli uffizi 

he, i endo la liberta o di tene maestra o di Roma signora 
del mondo , es i fig liuoli adempievano- i quali, ne ' supremi 
onori de ' padri, per i plendore di gravi affari di pace o di 
g rand ' impre e di guerra in immortal fama saliti, e si, per 
d ichiararsi eredi della lor gloria e por ene in posses o de l 
ri petto comune e della pubblica affezione, le loro virtu e gesta 
con belle ed ornate orazioni nelle popolar i adunanze pone
vano,- queHe tesse parti ora da' principi ad uomini valenti 
i n ben parlare ieno commes e, i che costoro prendano a 
trattare la causa della pieta, delle lagrime e del dolore de ' 
grandi. Quindi di leggieri s 'avvisa la molta difficolta di ador
nare con egual compiacimento e degli uditori e de ' congionti 
una tal sorta di argomenti , perché o nelle freddure delle adu
lazioni non si precipiti, o non si rimanga molto di sotto al me
rito de ' subietti lodati: il qual temperamento era facile a te
nersi tra g li ' stituti atenie i o romani, poiché nelle lodi fami
gliari la modestia regolava i dicitori si che non facessero né 
torto al mer ito de ' defunti con dirne meno, né oltraggio alla 
liberta delle ascoltanti corone con dirne piu, ma soltanto 
uguagliassero i lodevoli fatti con giustizia di concetti e con 
degnita di parole. 

Ben questa gran principessa ne libera dal secondo tim re, 
perché tanta luce di vera lode in Lei, vivendo , riful e, cosi 
com une delle due gran case, tanto spermont, onde usci don
zella, quanto Althann, dove entrò sposa, come propia di va
loro a donna e madre d 'eroi che di sé la iò forte dubbio 
se ella fosse salita ui modelli piu perfetti dell' eroin , o pur 
quelli fos ero in lei discesi per formarne un nawrale ritratto. 
Però questo istesso timore, quinci chivato, ci fa quindi temer 
l'altro opposto: che per quanto si erga, non che la no tra 
per natura e per fo rtuna umile e bassa, ma ogni generosa e 
felice facolta di ben porgere, non ne può giammai tanto dire 
che non isformatamente piu lasci ad intender delle sue lodi . 
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Qui si che noi de ideraremmo la moderazione d'alcun de' 
suoi chiari e r ipu ti figliuoli, il quale, su l'e empio della di 
lei sapienza e virtu form ato, ne darebbe l'idee giuste del!' es
sempl re, e ne vestirebbe d ' un costante dolore, e quale ad 
er i con ien i, per la sua amarissima perdita, acciocché que ta 
nostra orazio n fosse di pungente timo lo agi i uditori di alto 

rad per imitare, a quei di ba a sorte per ammirare la virtu 
intiera . Adunque, poiché ci è ni egato per gli no tri corti ta
l nti spiegarvi in mae ta tutti i rari e chiari pregi che ' l corpo, 
la mente e ' l cuore di que ca ran donna a maravigl ia a or
narono, mi studierò almeno farla i edere in proffilo, a ttenen
dom i a quella lode che, quantunque ropia del sesso, però 
come seme i frutti, c i contiene i maggiori beni delle re
pubbli che e degli tati, qual li a è di irtuos mente educar 
le famiglie; e esporrò in compars , come di fuga, Anna 
Maria Aspermont Althann feconda, saggia e felice madre di 
chiari simi eroi . 

E, sul bel principio, la chiarezza del sangue onde Anna 
Maria era uscita il qual da Fiandra, qual da sacro fonte, 
attra ersando Germania, andò a porre altro capo in Boemia, 
· tanto illustre e cosi conta ad ognuno, che la famiglia Aspra
monte, semplice e schi tta senza fregi ed ornamenti, si fa 
di tinguere tra le rime nobili case d'Europa. E poi sono in 
o-rado tanto eminente le lodi propie di que ta gran donna , 
che a chi è vago di ammir rla per le sue ersonali virtu, tal 
s rebbe trattenerlo in contemplare l'anticbita e splendore della 
di lei nobilissima o rigine, come ad uomo, che ami dilettar i 
di mirare una statua nella quale l 'arte maestra, emendati i 

ifetti d ella natura olgare, la insegnas e a meglio formare 
i suoi parti , altri il diverti se ad osservare l'oro saldo finis
simo, del quale il mara io-liosamente disegnato getto si ri el . 
E poiché m'a vveggio che i o tri desidèri anelano veder co
s ei, quale la fama da er tutto grido Ila, per educazion di 
fig liuol i inclita e rara donna del no tro mondo, io m'asterrò 
ancora lodar di lei le singolari doti, delle quali ornolla una 
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largamente benigna natura , perché in mezzo qui nci a quattro 
genero i fratelli e quindi otto sorelle gentili, come in mezzo 
a tante matutine e tenereUe ro e ed altrettanti fre chi e rigo
gliosi gigti, eUa. tenesse i.\ pregi.o di piu 'oe\ nore, tra per b e\
lezza. che esti a il delicato corpo e per grazie che anima
vano la bellezza, e per ingegno che vive, per memoria che 
pronte, e per a v edimento che accorte, discrete e convenienti 
facean le grazie: le quali cose tutte on olgarrnente credute 
far bella e leggi ad ra la virtu agli occhi del corpo. Ma- per
ché dell'occhio della mente il propio sole è la erita , la pro
pia luce · l 'onesta, il propio giorno è la a iena, ue\ qua\ 
giorno, nel qual sole, nella qual luce gli spiriti edono sopra 
le sue eterne idee la guida e l'accordamento de' colori immor
tali che fanno il belio della virtu -tanto egli sarebbe sporvi 
questi pregi caduchi, tutti dìv1sì e soli dal valor vero, quanto 
che io, o sciocco o importuno, i dassi a vedere ameni siti 
di luoghi e deliziose praterìe al buio di tenebrosissima notte. 
Altri poi logorino H tempo delle dicerie in adornar di lodi. 
l'educazion de' subietti lodevoli de' quali per a v entura stata 
ella sia o privata la virtu,. o 'l merito mediocre, e tratten
ghino gli uditori sugli abbozzi, perché dalle imperfezioni es i 
traggan diletto di veòergli sopra i loro disegni a compimento 
condotti . Oltrecbé egli sarebbe qui certamente abu are della 
vostra aspettazione dimorando io ne lle lodi dell'educazione 
d'Anna Maria fanciulla, le quali sono in buona e gran parte 
di altrui, cioè lodi de' suoi parenti, ove l' argomento propio 
a esporsi da noi è l'educazione di Anna Maria fatta madre, 
la quale per pieta e re ligione, per diligenza ed industria, per 
moderazione e giustizia, per fortezza e sapienza, e finalmente 
e sopra tutto per una costanza in itta incontro il genio del se
colo, che sembra non d'altro dilettarsi che di corrompere e 
d 'esser corrotte le buone e belle indoli della gio entu, ella 
è a mara iglia ricca di lodi non solo propie di lei, ma af
fa tto nel rnondo singolari. 

Ma, quantunque di nulla ornate, pur conferiscano al no
stro argomento \'antica chiarena del\'origine , per quanto la 
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virtu nobile, per gli un hi continovati esercizi di tanti avoli 
fa tta abito e quasi natura della famiglia, la facesse da molti 
principi ambire madre di genero issima prole, la bellezza del 
corpo e l sano igor dell eta- che co' buoni ughi le rile
va a e ritonda a le bianche e delicate membra, e col buono 
p1ntoso a ngue le inaffia a la vera soavi ta del colore- la 

facesse sospirar madre di bellissima prole, e finalmente le 
certe peranze fiorite di una pia, saggia e dolcemente austera 
educazione gliene facesse desiderare il frutto d'una valore is
sima prole. E noi, oltrepassando tutto il tempo eh era gia 
scorso fi n dal di ben avventuroso che la contessa Anna Maria, 
uscita dal nobilissimo coro delle damigelle dell ' augustissima 
imperadrice Eleonora e menata in moglie dall'eccellentissimo 
Michele enceslao conte d' lthann, consi liere intimo di 
Sua Maesta ce area e chiari imo per isperimentato valor di 
consiglio nelle cariche di amba ciadore alle Maesta di Polo
nia e di ezia; e, di tanto marito, a capo d'anni, con fe
lice fecondita fatta madre con d ' intorno un a ben numerosa 
famio-lia di sedici figliuoli tra ma ch i e femmine, onde poi 
queste er parentadi, quelli per comandi d'armi e per im
pieghi di lettere o innestarono o fruttarono a l nobilissimo 
nome Althann titoli eccellentissimi di cariche, Tosoni d'oro, 
«Altezze» ed <.<.Em inenze», in mezzo a cotanto illustre spessa 
corona si ide e udissi o ripartir loro massime ed esempli di 
eroica virtù secondo la differenza de' sessi o confondergliele 
per la natura ad entrambi i ses i comune. 

Ella primieramente loro so ente dice a che ogni qualun
que obbligo di cristiana pieta, quantunque menomo, debba 
di gran lunga anteporsi ai doveri più serìosi della civilta, e 
g ra emente appruovava loro il detto coi fatti: la quale, finché 
vis e, non i n tra lasciò giammai le stabili te ore, altre destinate 
a porger pr ieghi a l nostro sommo Signore Iddio, a ltre nella 
lezione di vite di santi, altre nella meditazione dell e cose su
blimi ed eterne e particolarmente nell a V·Z:ta di Gieszt Cristo 
ad imitar p,~oposta dal pio gran cancellier di Parigi: ben av
visata la saggia donna che la vita di quel Dio-Uomo, la quale , 
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senza forza d 'armi, senza arguzie di fil sofi, con la degna 
sublimita de' dogmi d'intorno alle cose divine, e con la omm 
equita de' precetti d 'intorno le co e umane, insin uò Ja reli
gion cri tiana dentro le due nazioni, una la piu dotta, l'altra 
l iu potente di tutti i tempi a noi conosciuti - tra' greci, 
dico, e romani, - l'imi t zion di quella te sa, insegnata effi
cacemente nelle famiglie, può e deve unicamente con ervare 
le cristiane repubbl iche che sono sopr la cristiana religione 
fondate: massima invero, se per tutte le cristiane genti uti lis
sima, per gli rerrni e Stati ereditari dell'augustissima casa 
d'Austria, non che utile, affatto nece saria, i quali sono gli 
argini della cri tianiui, dove l' ottoman p t nz r m p l 'or
goglio di stendere la tirannide dell ' Alcorano più. oltre nelle 
parti del!' Occidente. 

Era ella grandemente innamorata dell'ordine, sovente quel 
sacro motto ripetendo che le co e ordinate sono d Dio, il 
quale, perché ordine eterno è l'infinita bellezza, la quale 

er intendere della mente a somiglianza di quella del corpo, 
ella i vi spicca e risalta o e le membr sono bene a llogate ne' 
luoghi loro e con giusta simmetria ben si corrispondon tra 
sé e ben s'intendono tutte insieme nel tutto. Talché la pri n
cipal sua cura era che nella sua corte tutti si contene ero 
dentro i loro do eri, i figliuoli e le figliuole serbassero tra 
é que' rispetti che da essi a icend richiedevano ed il sesso 

e, in ciascun sesso, l'eta. Dice a pur, con l'Appostalo, che 
essa doveva essere riscatt trice del tempo, il quale, prezioso 
piti che l'oro e le gemme, si vendeva da altri a ilissimo 
prezzo di ozio, il quale, perché non fa nulla, val quanto il 
nulla. nde, quanto parca nel vitto, tanto frugale del sonno, 
cosi tardi si rendeva al riposo del letto come di buon mat
tino si le ava per esercitare men o er ati i rigori della pieta, 
m entre la sua prole e la sua corte dormivano perché quindi 
col suo esempio o tardi gli lascia sero o presti si riceves
sero a' travagli del giorno: i figliuoli ad apprendere Je arti 
nobili, le figliuole i gentili donneschi lavori, alle quali ella, 
con le sue damigelle siedendo in mezzo, consolava la pena 
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dell'imparare o co' forti o co ' saggi, e gli uni e gli altri 
luminosi, r cconti di detti o fatti di alorosissime donne. 

Ma io deggio innoltrarmi in parte d 11 sua grande ed 
ammirab il irtu, cotanto in alto sopra i miei pen ieri riposta, 
che io dispero affatto poteri ag iugnere, avendo io a ragia
n re di una pratica di morale, su la q uale ella formò tutta 
la sua ita di aloro is im madre: he coloro i u li ins -
gnan co turni, diceva ella, debbiano mostrar con la mano ciò 
che insegnano con la lingua. engano ora a p tto di questa 
filo ofia i avi di Grecia, i quali o dentro i deliziosi orticelli 
degli picuri, o per le sp ziose e magnifiche lo ge de' Ze
n ni dipinte da' di ini ennelli, o per gli lunghi e v rdeg
gianti iali dell'Accademie piantati di vaghi ed ombrosi pla
tani, e provveduti a dovizia di tutti i comodi umani, né 
n au eati né afflitti o da mogli che infantano o da figliuoli che 
ne' morbi languiscono, con tumor di parole o con a rguzie di 
a rgomenti ragionano dell'imperio della virtu sopra il pazzo 
regno della fortuna- a cui per giugnere, insegnano o prati
che di vita im ossibili a lla condizione umana , e con gli stoici , 
disum nar i e non sentir passione alcuna, o p ri olose, con 
gli epicurei, da sètte d i filo ofi a di enire brutte mandre di 
porci , regolando i doveri della vita col pi acere de' sensi; o 
da r leggi e fondar repubbliche nel riposo ed all'ombra, che 
non ebbero altrove luogo che nelle menti degli eruditi;- ven
gano ora ad udire- che dissi, K udire~ ? - vengan pur a ve
dere questa gran madre in egnare egualmente i suoi fi liuoli 
d'entrambi i sessi che a verti sera e riflettessero nelle prati
che della vita civile eh 'ella mena a; ed aveva ben onde fosse 
osservata non solamente da' suoi figliuoli, ma ammi rata ed 
imitata dalle sue pari. 

Rigorosa e se era c irca le leggi de' Cesari sopra di sé, 
benigna e clemente circa le leggi sue sopra de' suoi vassalli , 
riparti va verso i superiori un generoso rispetto, verso gli 
eguali una signoril liberta, ed un contegno cortese verso i sog
getti ; -attenta a' complimenti dettati da ragione di umanita, 
non da capriccio di alcun piacere; - efficace nelle protezioni 
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del merito irtuoso, non o di brutta utilita o d ' indegnità d i
lette ole· -forte in difendere dall'altrui strapotenza gli op· 
pre si, la cui giusti zi a facea suo punto, non o-ia 'l suo punto 
la lor giu tizia; -raccolta ne' pen ieri , circospetta nelle pa
role modera t nell'azioni, ergo nosa in ud ire le lodi ue, 
increscevole d'intrattener i alle detrazioni di altrui , del icatis
sima n li ' mendare i difetti de' uoi , e sempre faccendo sem
biante o di compatire o di scusare, o di fare ogni alt ra co a 
fuor che ri rend re ; - sempli e negli abi ti , particolarmente 

edova; -liberale, non prodiga, dicendo spe so butta rsi brut
tamente ciò che pos a esser buono ad altr' u o: la qual par
simonia l nudri a la faco lt · d 'essere qua nto tarda e consi
derata nell e prome e, tanto esatta e rel igiosa in adempierle, 
di ce ndo pure do ersi necessariamente una delle due praticar 
nel la ita: o a ttendere o non promett re; e di e sere a ltre i 
cotanto liberale, quanto la fu, co ' bisogno 1, ome or fa ne, 
pupilli, vedo e, e sopra tutto co' poveri che la nguiscon nelle 
pri g ion i. 

Tanto la contes a Anna Mari a era o .ervante de' doveri 
piu commendati in un certo modo che coma nd ati dall a gi u
stizia distributi a, la qual pur c nfìna con la generosita e 
con la gr andezza dell' animo! Or d gl i obblighi senza indul
genza alcuna ingi onti dalla commutativa, come ella fos e stata 
severa esattrice on seco ste sa, quanto e li re ta ad imma
gi nare! Ella non altro imprime a, non al tr iscolpiva n gl i 
an im i te neri de suoi parti che qu Ila massima di ita socie
vole, spar a d l più vivo lume della naturale ragione : ~ Ciò 

che non vuoi per te , non devi fare ad altrui ~ . Ma , perché 
io non sembri riprendere i co turni de' g ra ndi, quando sono 
le mie parti lodarne solamente la rara virtu, ridirò , qua li ap
puntino ci sono state da ll a fama rapportate di Praga, le sue 
parole, quando non con a ria di se era censura, ma deplo
rando il dissoluto lusso de l secolo, diceva alle volte: - Con 
qual coscienza an no a dormire o si appressano a' sa nti sagra
menti quegli a nni gati ne' debbiti che essi han contratti per 
ispese non necessarie di greggi, di ca valli e di cortiggiani, di 

.. 
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li ree e di cocch i carichi d 'oro, di pranzi e cene prodigalis
sime, che, potendo, non pagano; non potendo, scherniscono, 
ma non ingannano Iddio? 

opra i robu te massime esempli cotanto risentiti dove-
ano e ere, come opra inca ature eterne, altissimi impronti 

onde gli animi teneri de' garzonetti Althanni da Anna Maria , 
loro maraviglia forte e saggia madre, s'informassero delle 
ci ili. e iamo or come dalla mede ima si campo ero alle 
virtu militari . 

Ella, la aggta madre, sopra i pranzi e le cene, quando 
le fantasie de' g nero i giovinetti erano irror te da novelli 
spiriti, e perciò piu facili ad accendersi di gloria alle imma
g ini delle battaO'lie, delle rotte, delle vittorie - perché gli 
esempli domestici muo ono piu che gli strani, e le case Asper
mont ed lthann ne avevano entrambe di grande rinomea 
do izio i ima copia, -ella racconta a loro le chiare imprese 
de' lor maggiori e gli ace ndeva per la dura e travagliosa 
strada di Marte ed imitarle a gareggiarle, a superarle. Adun
q ue egli fu sempre ero che le nazioni le quali osservano 
antamente dentro la religione e le leggi, risplendon fuori i n 

g uerra con le vittorie dell armi; e dove in cas ben 'inse
g na no o n la famigliare disciplina le civili virtu , i vi le repub
bliche e gli tati fioriscon di forti simi e sapientissimi cittadini. 
La virtuo a educazione dell contessa Anna Maria contribui di 
valorosis imi per ona i all'imperi di Germania, che co' loro 
consigli e pericoli ser is ero alla fortuna ed alla gloria di ben 
tre Ce ari, di Liopoldo, di Giuseppe e di arlo, in tanti gra
vissimi affari di pace e di guerra, se mai altre olte dubbi, 
aspri e ritrosi, piu di tutti certamente nella guerra della suc
cession e de ll a monarchia spagnuola . 

La q ual e , per matr imoni e retaggi e per la fe lice auda
cia de' Colombi , uscita da' suoi confi ni , oltre mare e i Pire
n ei , in una insolita for ma per tu tti i secoli scorsi in nanzi non 
mai ved uta - n e ' quali g l' imperii si d istesero sempre per con
tinovi di confine in confi ne e non interrotti progressi, - ella 



I CO.ll~EAORAZIO.' I, AL LOCUZIOJI, ELOGI 

per sal ti i par e in t n ti re mi e pro vincie d ' i o le e conti
nenti di Euro a con fortezze nell 'Africa , con regioni nel 
l ' sia ed oltra l' ceano, creduto prima il termine eterno 
po to dall natura all' a mbizione delle conqui te, poi da lla 
s a nuola f r tuna fina lmente rot o e areato , in una immen a 
parte d ' Ameri a ed un aran numero d'isole dell'I ndie nel
l' riente; talché diede apparenti moti i a tal uni ingegni di 
do tti uomini d'adularla e uale all'imperio romano n l mag
gior di lui splendore e grandezza sotto gli ugusti. Ma , per 
la sua no ella ed in tante, i grandi e si lont ne pro incie 
distratta forma, dovuta i go ernare con nuove ma sime, e 
per una nece saria di simulazion e rchi , h e maron 
m egli regger la dal gabinetto, d i venuta in fatti go erno di 
g randi, andò a dividere tra es i gl' inne au ti te ori che co
la ano nel suo ra rio ; e, ser endo a tanta loro grandezza cru 
deli de tini, che falciarono sempre i bei rampolli del c ppo 
re na nt , il va to imperio, re o a cencinquant'anni traman
dato di solo in solo, ve nne finalmente, nella morte d i Carlo II, 
a r stare senza re e senza forze, nel tempo istesso he la 

ran ia, confinante alla pagna e al la iandra e imminente 
a li' Italia, per gli felici progre si dell a sua armata fortun a, a 
c ui e non i pianava, almen non barrava il violento ra ido 
cor o la liberta de<Yli altr i Stati d'Europa, indiffe rente spetta
trice dell e conquiste che per lo cor o di ci nqua nta e p iu an ni 
d i guerra ell a a ea ri portato dagli pagnuoli, e ne a e a quasi 
della terza parte accre ciuto il fiorentis imo suo re me . nde 
Lodo vico IV , pieno di si lunaa e gra nde felicita, fi nalmente 
per portare il nome Borbone opra il trono di Spagna , non 
per ingrandir piu la ran ia sopra le membra parte della 
monarchia spagnuola divisa, mandò il duca d 'Angiò Filippo , 
secondogenito suo nipote, a por i in posses o de ' regni nella 
lor capi ta le . Quind i , temendo l ' Inghi lterra alla sua liberta di 
reli ione ed al suo a rbitrio delle paci e dell e guerre d 'Eu
ropa, a cui spesso mostrava Lodo ico dal suo vicino Cales 
Giacomo figliuolo del di lei re , nudrito co ' dogmi di Roma 
ne ' sensi della pieta e tra gli esempl i di Versaglia c irca le 
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ma ime del go erno· e di perando per l ' avvenire cosi nel
l ' Oceano i preziosi traffichi delle pagne e dell'Indie con gli 
pagnuoli, come della liberta del 1editerraneo per gli porti 

di M es ina e di Magone aperti a' oli galli ed ispani, sedendo 
Filippo alle fauci di tutto il mare Interno u lo stretto di Gi
bilterra; -Portogallo, mortai nemico delle Ca tiglie, temendo 
il gran torr nte delle forze france i, che, rìdondato da' Pire
nei, attra ver an do la pagna amica, l i eni va sopra a por
tarlo o a ommergersi nell' ceano o con gran pena a sal-

arsi dal naufragio nel uo Brasile; -temendo llanda alla 
sua liberta, alla quale si era felicemente condotta col sottrarsi 
alla pagna per le occulte forze della Francia vicina; -la 
Sa oia, la quale era ere ciuta tra l'eterne gare di que te due 
potenze per lo tato di Milano, che la costituiva con antag
gio po. ta in mezzo a due perpetu i nemici, temendo alla sua 
so ranita e, per essa, alla Iiberta d ell' Italia , la quale aveva 
riposat p resso a duecento ann i alla sacra e veneranda ombra 
del capo della Chiesa, il quale in Roma si ri eri ce e teme 
padre de' principi c risti ani; -e fin !mente la Germania non 
mai avvezza ubbidir ad imperii tranieri, anche de' fasci e 
delle toghe roma ne, a c ui ser ìrono tutte le nazioni, e gelosa 
serbare tra l'Alpi e 'l Reno l'augusto nome de' Cesari e l'u
nico alto dritto di e rgere gli Stati in reami ed in sovranita 
a solute le ignorie: - que te potenze tutte, altre dopo altre, 

unirono in lega di guerra e presero a parteggiare la causa 
del nome austriaco, ed a portare Carlo arciduca d'Austria 
alla monarchia, e' l riconobb ro re di pao-na. 

Onde si accese ed arse da per tutto la memorevol guerra, 
che, per apparecchi di eserciti terrestri e di armate navali, 
per arti di guerreggiare ad entrambe le parti ben conosciute 
ed a icenda lungo tempo sperimentate altresi; per macchine 
guerreggiatrici che col fra ore e co' danni avanzano di pa
yento i fulmini di ss Giove, non che le alepoli o sieno 
1 espugnatrici delle citta de ' Demetri; per istrata mmi di con
dotte; per disp rata virtu di battaglie e di assedi; per istre
piti di vittorie, delle quali eran trofei le conquiste d' intieri 

G. B. Vrco, OPere - VII. 10 
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regni e provincie; er moltiplicita e di tanza di luoghi ove 
fu fa ta , in Italia , al Reno, nelle viscere di Germania, in 
Fiandra nelle falde i la de' Pirenei, nel cuor di Spagna 
e fin nell'ul imo Por ogallo; ed in eia cuna di que te parti 
c n tante forze, che i i sembrava e ser i ittata opra tutta 
la m le della gran guerra , i che ella in ogni una sua parte 
a re e o cupata la curio ita di tutte le nazioni; per ·arieta 
d i fortuna in tutte queste parti co tante in ci , che fo sero 
pre o ad e r vinti color che in ero; r furor di geni 
di\ isi tra le due parti, che par go-ia ano gli odi delle guerre 
civili; e finalmente per e enti cotanto di eri o contrari al 
l' pet azion de consigli, che non altro ci fu con piu r i 
arg menti appruovato he la pro idenza divina, an he per gli 
tra. porti de' sovrani, es a è qu Ila che r gola con giustizia 
le fa cende degli uomini: -questa guerra, per tutto ciò, non 
è punt da c nferir i a quella d' le sandro con D rio, il 
quale con tre falan i mac doniche, in due conflitti non piu, 
c ntra g nti d licate , molli ed avvezze a vincer fuggendo, 
ebbe la felicita d' impadr nirsi della monarchia per iana;
n mmeno da c mpor i a quella di e are e di Pompeo, 
n Ile cui parti i di\'i e tutto il mondo romano, nella quale 
la di perazione di feroci simi oc identali ubbidiente a' o 
mandi di e are, e 'l lu s , il fato e la delicatezza d'Italia, 
di Grecia, d' ia contumace alle avie c ndotte del ran 
Pompeo, ne' campi di Far aglia diffinirono a fa or di Ce-
are la conte a del principat del genere umano. Ma ella 

· unicam en te da porsi a petto della seconda punica guerra , 
fatta nel seco lo d l la romana irtu piu robusta e del l 'acu
tezza africana pi u pro per sa- di cui appr s o furono quasi 
tr ionfi la Macedonia, la Grecia, l'A ia, il Ponte , l'Armenia, 
l ma, l' itto, che furon acquisti d'Aie sandro,- e, 
vinta in Cartagine l'Africa, e quindi le pagne, le al lie e 
la Breta na, sendo mancata alla roma na irtu la cote car
tagi nese, né re ta ndo a Roma a ltro fuori che incere e debel
lare, ella, con le ci ili guerre, in e, dentro, la sua liberta, e 
sotto C sare trionfò di se stes a. 
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Poiché in questa guerra si ide la maraviglio a inaspettata 
di ce dalle Alpi in Italia di un altro Annibale, ma che guer
reggiava con la fortuna dell'imperio romano. E, dove nella 
seconda carta ine e terminarono le sconfitte romane , indi qua i 

rincipiò que ta gu rra; ed in c tet, dopo lungo girar de' 
ecoli, ritornò la gran giornata di Canne ove i primi impeti 

fra ncesi, ne' quali i Galli san piu che uomini, sostenendo 
ugenio fintanto che, con l'ali della vittoria, il Marleburgo 
olò in onavert a rinforzare la battaglia, e quattordicimila 

francesi, dopo i primi conflitti meno che donne buttando a 
terra le armi, lo te so giorno v ide nel mattino la Germania, 
presso che soggiogata, far la sera tremar la Francia come ia 
·inta. Pur non u ata la fo rtuna della ittoria, e come non .da 
Canne a Roma, cosi non i corse da Ocstet con l'armi itto
riose a Parigi. e' Tallardi i Varroni risursero, che dopo cosi 
gran rotta non disperarono della alute di Francia. Né man
carono i Sifaci re di umidia ne' duchi Ba ari, che, caduti 
nel! solita infelicita delle france i allianze, il giorno avanti 
potentis imi ovrani di Germania, il <Yi rno appresso ne par
tiron raminghi. La tempesta di Ticino e di Trebia tuonò con tra 
i francesi a Tellemon t nella Fiandra, nella quale, come quella 

he fu all'Europa pre so a dueoento anni perpetuo teatro di 
Marte, tutte le itta sono forti sime piazze, ed ognuna, materia 
stata innanzi di a pre e lunghe guerre ed as edi, poi tutte in 
una giornata all'austriache vittoriose insegne spalancaron le 
porte. Il turbine di Tra imeno co ntra i medesimi scaricos i in • 
Turino, dove come di un gran corpo moribondo la spirante 
vita tutta nel cuor si raccoglie, cosi la liberta dell'Italia utta 
in quella citta si ristrinse; e, faccenda ivi difesa Wirrigo di 
Daun, e pòrti nel maggior uopo i soccorsi da Eugenio alla 
sua Savoia , furono rotti in una giornata sessantamila fr a ncesi; 
i quali non ritruovando rico ero nelle piazze del Piemonte, 
di a nz.e smantellate dalle !or mani, quelli, che testé erano stati 
piu fissi e duri che i ghiacci d eli' Alpi in mezzo al verna in 
espugnar le erue, di la dall'Alpi, come a' soli e ti i le lor 
ne i, si dileguarono in torrenti, e dovettero abbandonare a 
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Carlo l'I alia. mmirò l'età no tra da Germania usciti altr i 
cipioni ne li taremberghi, i quali portarono nella pagna 

la gu rra in ca a a' nimici, per indi liberarne l'altre parti 
afflitte di Europa: ma a Filippo, intieramente rotto in !spagna 
e ne erato in Francia, difendendo la ede de' regni la soli
tudine e' l ua to, se gli non poté i i finir la o-uerra col con-
e r a re il grande acqui to, quale per gli ampi e dalla natura 

ar i per iani confini, alvò la aera persona di Carlo con la 
!orio a ritirata che dalle piu infeste i cere della Persia con 

altrettante poche truppe fatta a e~ano i enofonti. E la pa
gna, la qual pen ava di udire i danni della gu rra dalle lontane 
pro incie, ide p l n tti rudelm nte mul r l lu e del 
giorno con l'incendi de' suoi paesi; vide la sua monarchia 
di isa, la qual avea creduto, con l'appoggiar i alla Francia, 
mantenere unita per l'avvenire, come si ra mantenuta per lo 
innanzi col comun so tegno delle forze dell ' Europa contra la 

rancia; vide depr si i suoi grandi, che i eran Ju inga ti di 
piu ingrandire, fatta loro eterna amica l' emola eterna della 
loro grandezza. Ma la Francia pur bbe ne' andomi i suoi 
Fabi, che, o unque ammini traron la guerra, in Italia, in 

iandra in I pagna, le o tennero lo tato pericolante; ne' 
illarsi ebbe i uoi Marcelli, che in Fiandra mostrarono al 

mondo poter i pur una volta vincere l 'Annibale italiano. Né 
finalmente son pur mancat i in questa quelli, che i rispar
miarono nella seconda guerra cartaginese, gra issi mi danni, e 
tardi e difficili a ripararsi, di risuonanti rotte navali ; e quelle 
vele di Francia, che, altiere, avevan solca ti i golfi del Medi
terraneo e, o-onfie di pa ento, avean portati gl incendi alle 
Genove ed agli l ieri, ndle acque di Mal aga rotte dall'ar
mata degl' inghilesi e ollande i, come va te sparte membra, 
squarciate e o-ravi d'acqua e di angue, furono dall 'onde ri-

omitate a i lidi della pagna e dell'Africa. Però quelle stesse 
isole, ardegna, Baleari e icilia, che diedero i primi fornenti 
alle guerre cartaginesi, ono state l'ultima materia di questa; 
la Sicilia, di un'altra in terra crudelissima ed in mare dispen 
diosissima guerra, il qual regno pur cadde in seno alla fortuna 
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di Carlo ; e 'l or to 1agone, come Gi bilte rra, dagl inghilesi 
po sentemente afforzato, embra con le ue contumaci uperbe 
mol i a pettar fe roce ed altiero altre tempeste di arm i. 

In qu to g ran moto del mondo scosso, le cri tiane potenze, 
quan to tanche, tanto non erano ancor s tolle di da nneggiars i 
ben enti a nni di i a pra rudele rovi no i ima guerra, ché 
pur tanta fu la durata ella econda car agine e . Ma in questa 
né mancò pure una imi ! sorte. Perché l'In hilterra -stimando 
esser i a icurata ba tevolmente d Ila liberta el ed iterraneo 
co n Gibilterra e col porto ifag n , l ' una e l'altro in sua forza, 
e su Ia ri soluzione che 'I porto di Me sina con la icilia re
sta se in potere di molo etern di Francia; di pi u l 'Ollanda 
e s r pure baste ol mente co r t dagl'impeti fra n e i con la 
barriera che appella no d Ila Fiandra spagnuola , in potere d i 
Au tri aci piu di prima · icini; e finalmente.alla ca a d ' ustria 
esser i perpetuato l 'imperio ne ll a p r ona di Carlo, c n due 
grandi aggiunte e di iandra e d'Ita lia ; e per tu tto ciò sem
brandole ess rsi il uo equi libro degli ta ti re tituito al l 'Eu
ropa, ed essere gia e sa si cura della ser vitu fu ori - ritornò 
dentro al suo natural e turbolento co n le sue fazio ni. D elle 
quali quella de' regi i per ua e ad Anna reg ina, che, co n pìu 
deprimer la Franc ia, la qua l protego-eva la cau a del sog lio 

tuardo, insolentirebbe erta mente la faz ion della liberta , e 
sopra gli altri suoi scellerati esempli ao- iugner bbe pur que to 
di trasc inare dal trono a l ceppo anco lei. Co i q ue ll a, che 
sta ta era la piu potente al liata, ed ave a per vent i a nni in 
Germania, in I pagna, in Italia ersa ti i T am igi dell 'oro, fu 
la prima a disunir i dalla lega della guerra; onde l 'al tre po
tenze vennero tratte al cono-re so della pace. 1a perché il 
comun timore della liberta dell ' uropa che facilmente l 'ar bbe 
accorda te , egli frattant , per la morte di Lodo v i c XIV , cessò, 
m uo luogo succedettero ta nte spera nze di verse di particolari 
utilita , che , urtando i le un e co n l altre, da ano forte a temere 

he non di una sol a o-rande, la qua l av va loro inaridi te le 
o tanze pubbliche degli r ari, si de ta er ta nte guerre mi

nute, che, ome tanti piccioli incendi, a\e sera finalmente ad 
incenerirla. 
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Frattanto muore Clemente XI ommo pontefice , e manca 
il padre comune de ' principi cristiani, che, ammonendo, esor
tan o, riprendendo, frapponendo i, agevolava la quiete uni-

er le del cris i nesimo. Quindi si temé altro fiero torbido 
nembo, per piu ecoli n n mai eduto infuriare nella cri ti a
nita, che quelle ire onde ancor bollivano i petti de' sovrani, 
e con l guerra si erano piu sfogate che oddisfatte, non an
da sero a prorompere in uno scisma. In quel medesimo temp 
de' nostri ragionevoli sommi timori, i quali una fama atroce 
face ano crescere in ispa venti, che 'l g ran tiranno de' turchi 
dall'invano per le sue armi investito e battuto Corfu, ric -
vutosi co n una grande armata navale, quanto intiera di legni, 
altrettanto carica di ergogna, e nell'ultima guerra d' ngheria 
in due giornate con due gran r otte ri portata la perdita di due 
va te provincie, di. BelCYrado e di Temiswar, fremendo si pen
ti va non aver esso nella guerra della monarchia spagnu ola 
segu.ito li esempli de' suoi maggiori e non essersi approfittato 
dell e di cordie de' principi cristiani, i quali han sempre ol uto 
unire in leghe con la loro paterna a utorita i soli sommi pon
tefici romani regnanti in Italia; nella quale, per brieve tratto 
di mare esposta a ' turchi, e debole e divi a, e si, con la santa 
religione , fanno argi ne alle inondazioni dell'armi ottomane, 
diroccatrici de' acri templi, incend iatrici de' ca ti altari, profa
natrici de' nostri santissimi sacramenti. ra tanti sofferti danni, 
tante presenti difficolta, tanti immin nti pericoli viveva an iosa 
la cristi nita, e timorosa anela a di vedere nella sede di Piero 
rias i o il suo capo. Quando Michel ederico eminenti simo 
cardinale d' Althann, con la sua sapienza, fortezza e zelo di 
Dio e di Cesare, tanto si adoperò che, disponendo co i le 
cose della sua posa la divina particolar previdenza, in picciol 
tempo, con gloria della Chiesa di Dio e di Cesare , primo 
principe cristiano, Innocenza XIII fu acclamato pontefice. 

Consola gli aspri tuoi dolori articolari, gran principessa, 
con queste novelle si ben corrispondenti alla tua pia, forte e 
saggia educazion de ' figliuoli; e perdona se tanto tempo ti 
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abbi m perduta di vis a, abbaglia i dal fulgor della gloria che 
diffonde l sacra porpora del degnissimo tuo figliuolo, la qual 
ri plende perciò d'a ai piti i a luce ed in giorno vie piu lumi
no o che le porpore, nelle quali chiusi i Tigranì re d'Armenia, 
con diletto di Roma spettatrice e con in idia de ' Tiberi , entrando 
in teatro , sembrarono vestiti di un manto di candentis imo 
fuoco, che, qual fa aleggiano i poeti, dal sole a esse furato 
Prometeo . La nostra, invero, fu colpa, ma colpa umana, che 
ammiriamo i robu ti e a ti pini, e 'l diletto de li occhi toglie 
alla mente il piacere d'un maraviglia piu grande, che a' loro 
piccioH emi, ne' quali er no disegnati la loro astita e robu
stezza, in buona parte i debba; appunto come nelle lodi della 
tua educ zione contien i tanta gloria di ge ta del tuo figliuol 
cardinale. e non piu to to co i lungo divagamento egli è 
stato un s guir l 'ord ine della previdenza di ina, la quale, per 
tanti , si gran i e co i vari avvenimenti di memorevolissime 
guerre, ad occhi e o-enti ci ha dimostrato come, ella, dispo
nendo 1 splendidi im erie de' fati Althanni, conduce a a 
suoi eterni consigli le o e della sua dilettissima Chiesa. Ma, 
poiché fu luminoso il trasporto, piu ci affidiamo nella tua 
mansuetudine che ci perdoni colpevo li, che nella nostra ra
gione onde ci abbi per dritto ad as ol ere. Poi hé la viva 
norma, la viva legge della greca eloquenza, nella diceria della 
Corona, la quale è la or na di tutte le dicerie, con maravi
gliosa arte i dimentica affatto la difesa de' rei, e tutto divaga 
nella rammentazione de' propri suoi rilevantissimi servigi fatti 
alla patria; ma la rammentazione de ' uoi s r igi fatti alla 
patria è l'uni a potente ragione la quale asso lve i uoi rei. 

L'esorbitanti circo tanze, che la guerra dell a pagnuola 
monarchia ne narrò per f rei concepire la sua grandezza, sono 
state come ombre sopra le quali spjegasse gl' jmmortali suoi 
lumi la gloria dell'emin ntis imo cardinale d' Althann, il quale, 
col suo rdentissimo fuoco di carita, servendo all'esal tazion 
della Chiesa, egli fece pro nto riparo alla sal ezza di tutta l 
cr i tianita; e tal grandi ima opera di que ti è 'l frutto mag
giore della tua pia, for te e saggia educazion de' figliuoli. Onde 
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tra le aloro e moderne donne tu ben puoi gir al ti era sopra 
l'antica madre partana, che all'altra ateniese, la qual le mo
stra a i ri cami tinis imi la orati con le sue mani, tu all'in
contro , additando i tuoi fi Iiuoii, de' quali ora sopravvivono 
Mi che! enceslao, consigliere a ttuale intimo di tato di Cesare, 
e Michel Ferdinando, suo generai di battaglia, e tra essi il 
g ra n Michel ederico, puoi ben ri ponder : - Ed io ho fatti 
questi lavori a gloria di Dio e di Ce are , -come quella, mo
stra ndo quattro bell i e feroci giovani, disse:- Ed io ho fatto 
questi quattr o \avori per la liberta dell ' imperio di parta, a 
cui con la ittoria peloponnesiaca, Atene delicata sottom ise 
la li berta del suo imperio.- Ma tu, della spartaoa di gran 
lunga donna mao-giore, nemmeno di tanta giusta gloria ti vanti, 
perché la temi di troppo brieve confine discosta dall'umana 
superbia; e, bramosa solamente di quella gloria che sempre 
va in compagnia dell'umilta dello spirito, tra i fieri cruciati 
dell'artitride tormentosa, tra' quali fosti so ente, con ammira
zion de ' circo tanti, o servata con eroica fortezza strozzare in 
petto anche i gemiti, con edificazione delle tue piu confidenti, 
pur spesse fiate, sotto la ferocia de' suoi pasimi, fosti udita 
dire, con la Serafina spagnuola, quelle p1ene d'amor celeste 
forti parole: -Co' tuoi dolori, o mio iesu, qui sega, qui 
brucia, costi perdona. 

Tra questi di vera eroica cnst1ana costanza santi esercizi, 
Anna Maria spermont, valorosissima contessa d'Althann, ri
cevuta prima l'assoluzione appostolica, che ella aveva da 
Clemente XI sommo pontefice domandata, nell'ora nona del 
giorno tredici dicembre l 'anno millesettecentoventitré, nel set
tantesimo ottavo della sua eta rendette la grand'anima a Dio, 
dentro l'ottava della Immacolata Concezion della Vergine, la 
qual chiama a la festa sua; e, con l'abito deHa di lei retigione, 
nella pur di lei chiesa volle es ere in Praga seppellita. Non 
è tanta perdita degna dì lagrime femminesche , che appena 
cadute s'inaridiscono, né di sospiri violenti, e, perché iolenti, 
per poco durano: l' une e gli altri, turbini di fantasie com
mosse dagli austri di popolare eloquenza , la quale ha un regno 
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per ciò poco durevole, perché tirannico opra gli amm1, che, 
sul bollore delle dicerie, con la perturbazione gli trascina a 
deliberare. T l ita merita contemplazion di filo ofì; tal morte 
merita eterne congratulazioni, che da per tutto: - beata lei! 

lei beata! - le acclamino. Tu, di lei fi liuolo eroe, emì
nentis imo Michel Federico, che ne governi, ci com mandi che 
la piagniarno, la desideriamo all'eroica: hé 'l ero piagnerla è 
rifletter nella sua ita, il ero consolarci della sua morte è 
l'ammirare, il dilettarci, l'imitare le sue irtudi immortali . 





I 

l MORT DI D GEL CIM I O 

MARCHE A DELLA P TRELL 

Orazi ne preme a a lla miscellanea poetica dal ico tes o promos a e 
curata per l'acca ione. 

(1727) 

Se tra le laudevoli eroiche u anze romane fu quella fuor 
di dubbio lodevolissima che i defunti i quali, o per luminos 
a rti di pace, o per fatti egregi di guerra, i erano, vivendo, 
segnalati e distinti, eglino in loro morte da' piu stretti con
giunti, come da' figliuoli i padri, le mogli da ' mariti , i fratelli 
da' fratelli, con ischiette e gravi dicerie fossero pubblicamente 
lodati, acciocché non solamente le propie famigliari lodi 
quel popol immortale con modesta erita si pones ero, ma 
ancora, se stati ve ne fussero, ché pur sservi stati vi abbi
sognava , non anda sera elleno scevere ed immuni dagli occulti 
difetti: ogO'i nell a morte della virtuosa e aggia donna Angiol 
Cimini marchesana della Petrella, tale accorgimento in noi, 
scrivend questa destano la schiettezza, la gr vita e la mo
derazione degli attenenti che le sopr v ivano, i q uali forse 
anche tutti taciti e soli, in leggendola, grandemente offende
rebbe ogni lecrcrieri ecc sso in che o l'alta stima di lei i vente 
o il gran dolore della ua immatura ed acerba morte tr sportat 
ne a e se. Ma uest' iste so rispetto alla mode tia di persone 
cot nto ben co tum te ci rende, daH 'altr ca nto, troppo dif
ficile la condotta del lagrimevol funesto argomento: perocché, 
per non gravare di ben nato rossore i loro gentilissimi animi , 
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do remmo noi in buona e gran parte del merito scemare le 
]odi della valoro a donna che i compiagne Laonde qui ci 
farebbe me tieri della maniera ateniese di ben parl are, pene-
re ole e òi\icata, propia da )oàare ài presenza anche gli te si 

filosofi . Per un tanto e I raro pregio di be n porgere la na
tura delle nazioni concedé uni camente a' valentuomini di quel 
popolo, che n valore d ' umano ingegno lascio i per lunghi 
spazi dietro quanti altri mai fino alla pre ente eta si cond us
sero d a quel tempo, che fu il giusto punto deli a sua virtu 
ingentilita, quando, fiorendovi i ocrati con le A pasie , fu la 
c\t\2. de\ raffinato b\.'Jon g'ù'5•lo )n tutte \ cose che possono rnai 
toccare i sen i, inten er la mente, pie r l lingu ; e 'n tutte, 
sempre il severo dell a virtu con Ja soavita della maniera tem
prando, soddi faceva il cuore che quel popolo uma nissimo 
serba a in petto della sua Miner a, la qual fu da' saggi poeti 
intesa nelle loro fa ole la sapienza, ov ero il buon gusto di 
Giove. ulla però di manco, ciò che dali' indole com une della 
nostra favella, non che da' nostri panko\ar\ talenti e propi 
studi ci ien negato, egli ci è, per nostra miserevole buona 
ventura, sommini trato e pòrt:o da l subbietto medesimo: on
ciossiacosaché dobbiamo dimostrare una donna la quale, a 
tutti i saggi uomini che ebbero la sorte di conoscerla e rive
rirla, fece intendere i tempi piu colti della gentilis ima Atetle, 
siccome q~Jella che fu il loro grande esempio della rara di.fficil 
tempra onde i mesce e confonde il oa..ve au tero detta virtu. 
Che sara l'argomento , non gia eletto da noi per segno dove, 
in forza di rifles ione propia di animi riposa ti e tranquilli, 
volessimo con arte od ingegno indirizzare le sue lodi, ma è 
la fi accola e ' l l urne che, 'n questa nostra d ensa notte di pas-
ione, in ogni parte che essi si rivolgan o, raddrizza a sé, come 

a centro di luce, tutti i nostri della sua nobil ita gia infor
mati pensier i. 

E11a di Gioseppe Cimino, av ocato fiscale del rea! patri
monio, e di A nna d 'Arie ta Crespo, saggia e generosa donn a, 
di nobile origine castiglìana, nacque Angìola in mezzo a 
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numerosa quinci di cinque gentilissimi fratelli e quindi di qua t
tro gaie e leggiadre orelle lieta faste ol corona; e fu l ' ultimo 
pegno che della prima micizia, e perciò la pi u fida di quante 
mai doppoi si contra er o nel mondo, l amor coniugale da a 
coloro che l 'onorano e ri eri cono. E cominciò ella a veder 
la luce del giorno e a bere l'au re itali in una ca a che tutta 
rifulge a di i ta e di religione e spirava da ogn i parte soavi 
e grate irtu ci vii i. Perocché ella nelle faccende d Ilo spirito 
regolata era dal padre Antonio Torr s, celebre acerdote, sa
p iente, il quale, molto meglio che Platone la pagana, inse
gna a la ristiana \' irtu non i compa nata da una santa civilta 
e da un a co tumatis ima gentil zza. Laonde perché la pieta 
verso Dio e la religione è la principale di tutte le idee che 
n a cono con es onoi, siccome ella erci ò è la base e ' l fon
damento di tutte le altre morali e civili virtu, co i per alto 
con iglio della provedenza di ìna, prima di tutt'altre, nelle 
menti tenere de' fanciulli ed incapaci di raziocini, con esempli, 
i quali signore giano sopra il com un sen o, ella ecci de tata 
dalla iconomica disciplina, per la q ual e , nella luce del di in 
culto cominciat a spiegarsi la nostra mente uma na migliore, 
si renda d ocile e ben disposta ad acquista r dappo! tutt i gli 
a ltri, come secondi , co i mi nori abi ti virtuosi. Per tutto ciò 
senza dubbio la cristiana morale, che 'l padre Torres saggia
mente temprar sapeva con le piu amene e dolci maniere di 
una ci ilt, virtuo a, tras e le prime linee, sulle quali tal 1 

abbozzò Angiola, qual poi Sl compié nell'idea testé da noi 
proposta per r gionarne. 

A mi ura della g rande isposizione al ben essere, che è 
i ere con virtu, vero es ere del l ' uomo, di che ella ritro ò il 

g rande agi o in provenendo da tali g nitori in ta l casa, la 
g raziosa atura la vi mandò doviz iosa mente adorna di tutti i 
doni che sono in sua signori a, cioè o che appartengono al 
corpo o che si trao-gi tta no alla mente dal corpo. E d arri cch ill a 
d i acuto ingegno, che sopra tutto curavano e piu che ogni 
altro pregio dell 'uomo amavano gli a teniesi, che furono gl'in 
gegnosissi mi di tutte le nazioni, fin da ' loro tempi eroici 
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narrando s er natio della loro terra attica Dedalo, che è 'l ca
r attere poeti o d llo 'n gno. E ragi onevolmente, perché lo 
' ngegno è il ale dello 'ntendimento, che condi ce di giocondi -
imo sapore i concetti, i quali poi, in profferendo i, nudriscono, 

di ' nna pettato diletto gli animi di coloro che gli odono, ed è 
la azia e ellezza de' ragionari che sorprende di repentina 
o-ioia le me nti al uo balenare de lle acutezze. Fornilla di ma
schia fantasia, perocché della debole il femminil ses o pu r 
troppo abbonda, e accompagnolla di una fedele e pronta me
moria, le quali poi, eguendo le inchinazioni dello ' n gno, le 
agevolarono il c mmino agli studi, que ta della toria e quella 
della poe 1a. La prov idde sopra tutto di un s ignorevol e ro -
sore , il quale, co n renderla soo-getta alla ragione, a nche dentro 
i uo i piu riposti pen ieri Ja f ce signora eramente di e 
m ede ima, una in lei gentil gra ita p roduc nd , per la quale 
si guardò a tutto potere di fare o dir cosa di che po eia a 

e rgo nare i a e e: donde a suo tempo e nn ele il talent 
delle filo ofie, non gi a er garrire di quello che è neo-ato 
ali' uom di sapere, ma p r intender il vero e ' l degno delle 
cose che dee uomo in vita operare. Dal q u le studio in lei 
pr enne compiuta la d gnita s ia il decoro d ' aggi d tti 
e delle circon pette azion i , da p r tutto sparse di cOinene-

olezza, la quale 1 appella « on ta >>, d è in fatti la bellezza 
della vita, la qual , e, me la caduca e frale i potes e co ' 
corporali occhi dere, ne ive r bb no si f rventemente gli 
uomini a e ·i c he rei non sarebbono affatto nel mondo. 

Ma- perché, siccome alla munificenza bi ogna delle ric-
hezze g randi per di tinguersi dalla liberalita, che è ontenta 

di mod rat f rtune· co i all'one ta, per es ere in rado di 
mao-gior p r fezione esercitata, fa mestieri di non olgare bel
lezza, - l tura estilla di ago e diii ato corpo, nel quale 
tutte le gentili ben formate membra, e tra e oloro e nel tutto 
in ieme, con le giu te loro corrispondenti misure [ i] ben s'in
tendeva no che face ano quella unita in che bellezza con iste. 
La quale è in sua ragione si fastidiosa e schiva, che, per ogni 
qualunque menoma sproporzione o difetto, ella a se medesima 
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incresce e dispiace, rimirandosi in quella idea che impo sibil 
c sa è e serci enuta in mente per gli sensi morta li , i qua li, 
quando s ' intendono di tutt'altre cose de ' corpi, nto sa n nu lla 
aff tto delle certe misure e proporzioni de' corpi: onde for e 

erci · i valenti dipintori , he sanno l'ideai bellezza in tele 
r itr rre, hanno il titolo di di ini ». E la mae tra delle en

ibili fo rme , ben igna, di quella bel lezz appunto vestirla si 
tu iò che nelle ateniesi donne si c mmenda a, no n atante e 

r busta, quale i con iene alle fore ozze, ma dilicata e en
ti1e, tinta di un ermigl io in atto d i parire e di venir meno, 
c he è la soavita d el co lore , che Ari totele diffinisce per com-

imento dell bellezza. O ltr a ciò , dielle una pedita agilita 
d'azione , una i ace grazia di otto ed un ]eO'giadro con tegno 
di portamento, he sono tutti e tre raggi di quell a luce, a l 
cui buon lume spiegandosi il bello, s mpre è a ltro, sempre 
è nuovo, non mai l' u ato, non mai lo stesso. E fì nal rn nte 
f rnill a di olcissima grata vo e, che indicava le ben regolate 
misure del bellis imo o rpo dond'ella u ci a . Le quali corporali 
doti, m entre il r igoglio o vi rginal vigore avvivavale, le f cero 
il pregio di entrare nel numero che, come pu re i filo ofanti 
a erti cono, è in sua ragione ben raro , delle piu belle e leg
giadre nobili donzelle che ral l grassero questa g rande, lumi
nosa e gentil ci tta dell'Italia. Ma poi che furono infie o lite e 
pos te da' soprav gnenti gra i mal ori di corpo, i quali piu 

le si accrebbero con li studi e sopra tutto dali meditazione 
delle ose eterne d Il a ltra vita , degenera rono in una bellezza 
lang uente, he cotanto gli a tenie i pregiavano: la quale in l i 
embrando non a ltronde i vere che col igore dello spirito 

che ella sempremai ebbe igoro issimo, arrec q uel! impor
tante utilita che sopra le languidezze del bello e gentil corpo, 
iccome amabi lissime ombre, piu i distingue e e risaltas e 

dal di lei animo il ivo lume della virtu. 
Ma , per la comune infelice nostra umana con6izione, la 

quale a quella stessa gran f bbra de' nostri corpi , a cu i quanto 
essa facilita , ta nto c ta la felicita de' uoi la orii, pu re im
pedisce e ontrasta che ella formi giammai uomo o donna in 
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sua ragione compiuti e perfetti, ella non poté a si bella ar
monia di fattezze librare una corrispondente giusta temperatura 
di umori; perché certamente, mettendo in questi loro amare, 
tossicose rad ic i le umane pa ioni, con rave oltraggio della 
liber tà, opra cui ella non ha ragione alcuna , arebbe in un 
certo modo a tal donna fatta nece saria la ir tu umana, che 
altro non è che delle no re umane passioni giu ta tempra e 
mi ura . o n tutto ciò poiché la grande a rchitetta, interessata 
dì si vago gentil suo lavoro, dovevavi pure in una sua qualche 
parte peccare, peccò in quella, onde la sua bell'opera, perché 
de ta e maggior maraviglia, fo se piu del dovere, come i 
pittori dicono , caricata, e nel di lei nobil angue rovesciò con 
troppo piena mano la collera: non quella gia, quasi empre 
temeraria e soventi fiate anche fiera, qual è a tutto il femminil 
es o comune, ma ragione ole e g nerosa e quale appunto a 

donna di eroica inu con enivasi . Questa collera fu q uella 
che ad Angiola fe e amabili imi nella sua piu tenera età i 
fanciulleschi difetti; questa apprestò a lei la materia sopra 
cui poscia esercitò la virtu piu sublime nella sua giovanezza, 
ché tanto o, per me' dire, ass i men di tanto durò la sua vita: 
nella quale eta la collera naturalm nte ci si fa sentire piu 
contumace, indocile ed orgoglio a. 

Imperciocché, de' liquidi che al la ita degli animali tutti 
e si degli uomini fah mestier i, niuno, fuorché l'eccedente col 
lera, serve di cote alla virtu, a cui fac iano corte la radita, 
l'eminenza, la mara iglia: pe rché, ove abbondi quella che i 
medici chiamano «linfa», ella, come sciapita e pigra, fa gli 
uomini per natura pazienti e flemmatici; ove troppo il vivo 
angue rigogli e ri da l ' alleo-rezza, l quale non sa altro che 

dipignere belle peranze e lusinghe [e) , nonché gli abbietti di 
dubbio evento, anche i tristi e funesti facci comparire con 
lieti aspetti; o e soverchi quel sugo lento e tenace che fa gli 
uomini malinconici (la ci ndo qui noi a' medici combattere 
per la voce), egli ne fa gli animi nelle traversie della vita e 
trattenuti e gravi. Ma la collera strabocchevole- essendo tal 
solfo del sangue, qualor si accenda , un fuoco urentissimo de' 
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corpi anima i- iccome i mor i, che ella cagiona loro, sono 
tutti acuti, p recipito i, mortali, co i le perturbazioni, che muove 
agli animi, ono frenate, cieche violentis ime: onde, siccome 
Celio Aureliano di se de m rbi acuti, che li mandavano i dèi 
e olo li cura ano i dèi, cosi per 17uarire un'acuta pas ione 
di collera i abbi ogna una virtu piu che umana, che, con 
alta s pienza i sentimento ed altrettanta degniui di parola, 
i greci poeti di sero eroica '>. Questa coller è che negli 
animi generosi co suoi bollori turbando e dali' imo confon
dendo ogn i mal nata rifle ion del! mente, da cui nasce la 
razza ile del l fraude, dello 'nganno, della menzogna, fa ella 
gli eroi aperti, eritieri e fidi e si, interessandogli della ve
rita, gl i arma forti campioni della ragione incontro ai torti 
ed all'offese. 

Fin dalla sua p iù t nera eta questa nobil fanciulla diede 
pur troppo gravi segn i di tal collera eroica: la quale, ove 
mai non era lla compiaciuta di un qualche suo fanciullesco 
talento, i crucciava a tal segno che, gittatasi lunga a terra, 
tutta vi si a ffliggeva, fino a percuotersi sul duro pa imento il 
tenero cap . é è pu r questa collera punto donnesca, perché, 
ove a lei sembra a aver ric uto alcun oltr aggio da suoi ger
mani e, per desiderio di vendetta, porta vane l 'accu a a' comuni 
geni tori , ed o e q ue ti , per soddisfarla, avevano dato al!' ol 
traggiante il meritato castigo, ella, piena allora di gentile pieta, 
tutta i rammarica a ed attdsta asi, incolpando e st ssa del 
su tra porto, e ama\a meglio aver essa pagato il fio della 
colpa di altrui. Quest è un saggio certamente di eroica irtu, 
di quella spezie onde lasciarono di sé tanto mondano romore 
i Cesari e gli Ales andri , che ammendavano gli ecces i delle 
loro coller questi infin con dirotti pianti e quegli con una 
rara mara igliosa clemenza. Adunque questa collera eroica fu 
la ca ione che la da noi compianta donna, quantunque, per 
l 'alto inO'egno e gra e discernimento di che era ricca quanto 
altre mai, intendes e essere on merito bella, però nulla cu
ronne il pregio: perché l' · ltezza dell'animo virile f cevale 
guardare la femminile be{{ezza, per se sola, come un regno 

G. B. reo, Opere· vu. 11 
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ser ile e debile, il qual certamente in ua propia ragione ca
duca e frale non può comandare ul cuor dell'uomo, senza 
un qualche, orneché lontano riflesso di una fragil soggezione. 
Questa fu la cagione altresi che ella agli studi donne chi , come 
di ricamare, di canto e ballo, attendesse sol tanto che das e 
saggi di molto 'aler i: del rimanente riponev tutta la sua 
vaghezza e iacere in leggere gravi scrittori. 

Ma qui in picciol giro ci si apre un largo campo di com
battere, con la ita di una gentil femmina gio anet a , tutta 
la crespa e grave vecchia pagana fì.lo ofia, o e ella ripone la 
virtt.i nell'azione, e non, come ne insegna molto meglio la 
filo ofia cristiana, nel patimento, che è la ittoria maggiore 
che uom forte riportar possa del pi u strapotente nemi co, qual 
è quella di incere se medesimo. Imperciocché egli impos ibil 
cosa è he quelle repubbliche, ove da' cittadini, per abiti co
mandati da' sapienti ordini e buone leggi, fosse seriosamente 
praticata questa era eroica irtu de li Ulissi, o vogliam dir 
del soffrire, elleno non sarebbono e, dentro, beatissime nella 
pace e, fuori, a' nemici terribili nelle guerre. Lo ci appruo\ a 
con la ua natia gravita la spartana, la quale, perciocché esi
geva da ' suoi un'aspra , dura ed in itta pazienza con l gio-

anile e ucazione, la qual dicesi da Ligurgo sapientemente 
ordinata, ella poi armava in guerra tanti eroi, che, con le forti 
e magnanime irnpre e, mostrarono a pruo a e sere disce i da 
Ercole, uccisor di tirann i ed e tirpatore de' 111ostri, sicché ogni 
spartano valse e fu noverato le 'ntere bande de persiani. é 
invero i romani, che meglio assai sentirono la virtu di quello 
che gli ateniesi ne ragionarono, arebbon eglino inti gli Anni
bali ambiziosi, i Persei avari, gli Antiochi dilicati, e non se 
prima essi, ne' Curi, ne' Fabrizi, ne' Regoli, avessero inti e 
superati, dentro gli animi loro, con l'a tinenza, con la po erta 
e ' nfìno con aspri e crudeli martòri , la dilicatezza, l'avarizia, 
l'ambizione. 

Incominciò costei da tenera fanciulla a combattere questo 
rabbioso fiero nemico e a domarlo in u o della virtu: perocché, 
avendo ella lo stomaco di una stra\ agante ferocia o risenti-
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mento, perché , peccando pur troppo ne lla collera il suo tempe
ramento, dove' a ben anche in lei essere di tal indole indomita 
ed orgogliosa quella parte delle no tre iscere do e essa col lera 
fa le p rinci li sue funzioni- onde gli autori del greco favel
lare, che fu la lingua de ' filosofanti , con oce eroica e presso 

• 
he na turale chiama rono stomac » l'iracondia, - quindi, 
ome di si fa tto morbo ammalata, non potendo indur i in sua 

casa a pa tto eruno né pur a g ustar alcune i and e, quan
tunq ue dilicate e lau te , che non l'annoia ero, i genitori ne 
commi ero la g uarigione alla maestra del le fanc iu lle, la qual 
perc iò o a d esinare o a cena ponendole no n al tro innanzi che 
alcuna delle m a l viste ivande, la fanciulla, triste ed in rave 
mestiz ia rassegnata e composta, non di al tro che di abbon
danti lagrime si nudriva, disposta di morire della fam e piu 
tosto che di leggi rmente as aggiarle. Co i ella, quantunque 
con vano e ffetto di ammendare i f tto vezzo, che cagionol le 
poi gravissimi m a lori e finalmente la morte, cominciò, con 
penitenze si g ravi, a rompere l'orgoglio di que to fiero lione 
che pascono de ntro i loro petti i collerici , e mol to p iu il fiaccò 
e vinse con gli studi delle lettere, e opra tutto con gli eserciz i 
della cristiana p ie ta, co' qua li a tal egno addimesticollo, che, 
divenuta donna, chiunq ue non l'aves e inna nzi mai conosciuta, 
se non fosse eg li stato peno filosofo de' caratteri degl i uman i 
costumi, il qua le, da' di lei agi li e presti movimenti del corpo 
e da llo svel to e spedito portamento, avvertito ave se un certo 
spirito e fuoco , che accusa va la sua ra natural ezza, es o da 
lei sedente, agli tti riJ. o ati e piani a' soavi iri degli occhi 
sempre sereni, a lle piacevolissime e non mai in uono alt rate, 
non mai in tempo affrettate parole, ed a' en i alteratamente 
umili e pieni di ignorile mansuetudine', l' rebbe certamente 
creduta flemmatica anzi che no. 

Ora, essendo la mente uman a la pura luce dell'an ima, la 
quale non si lascia agheggiare da occhio mortale enonsé 
qu a ndo ella ri ful e dal corpo, che è l om bra sopra la quale 
il di lei irnmortal lume si piega, la b .ll ezza de llo pmto 
d' Angiola, che dal fuoco della di lei collera era soavemente 
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a i ata per gli atti, guardi, portamento e parole, da cosi 
ello, gentile, gaio e leggiadro corpo, di che immenso piacere 

ioia colm se gli animi di coloro che nel r idente fiore della 
eta ua l 'udivano e la miravano qui, nonché l ' espressione, 
abb ndonandoci ogni forza d'immaginarlo, come cosa sopra 
il mortai or o delle sen ibili forme altissimamente allogata, 
noi alle ole, né pur volgari ma piu s lle,·ate menti ora il 
la ciamo ad intendere, e sol tant ci ermetta di raccòrlo 
in picciol parte per qualche effetto. ice me quello: che, 
educando i eli nel moni tero, detto della oncezione, delle 
nobili donzelle spagnuole- delle quali, nella presenza dello 
spirito, nell'acutezza de' motti e, p r la ciar dì di re le grazie 
sempre accorte degli atti e le vaghezze sempre lego-iadre del 
portamento, nel pregio del molto ed insiem 1 re tamente com
prendere, non i hanno altre nel mon o delle presenti nazioni 
che dell antiche ci pos ano piu al vivo le ateniesi donne as-
embrare, - ella era la viva fe ta e 'l comun piacer e sollazzo 
i tutte, a tal s gno che, col suo conver arvi, ella maraviglio
amente ristora c d ' gravi mole ti malori e rinfrancava le 

'nferme, quell'antica medicina, ma in piu maravigliosa guisa, 
tra s olor richiamando, che con la oa e armonia, non gia 
del anto e del suono, ma con quella, di cui s lo Pittagora 
a l mondo s' inte e, di un ivaci imo spirito a bello e leggiadro 
orpo dole mente a cordato dom a la ferocia de' morbi, ne 

sopiva le mole tie, ne raddolcava i dol rì. Quindi recar non 
dee mara iglia se ella opra tutti gli al tr i figliuoli e figliuole 
ra tutto l 'amore, tutto il diletto, tutta la dolce cura di Gio-

seppe suo padre . ro gli è per natura che gli ultimi parti 
oglionci e ser pi u cari, per que ti due o culti sen i di uma

nita: tra perché e i ono li piu innocenti, e per conseo-uenza 
che ci hanno recato maggior piacere, m n diso-usti · e perché 
essi han bi o no di piu lunga dife a, la quale i padri re
don , per la loro avanzata età, poter a quelli al maggior uopo 
manca re. 

Ma cotal padre a eva egli avu to in grazia dal cielo una 
ben nata nurneros famigli a di figliuoli e di figliuole, tutti di 
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docilissima indole alle iu belle irtu, si della mente come del 
l' animo, e tutti di un padre e di un tanto padre osservantis
simi, che 'l temevano e ri erivano qual ivo esempio di pieta 
e di giustizia siccome quello che ben quarantadue anni patro
cinò la r agione del real patrimonio con pro del re egualmente 
e buona contentezza de' udditi: col quale rispetto dovuto osser-
·andolo tutti ivevan applica ti a lo e volissimi stu i. Onde 

F rancesco, primogenito, ca ·aliere dell'ordine di alatrava, gia 
era fornito di tutte le buone lettere che abbi ognano alla giu
r isprudenza migliore; comeché poi, lo strepito d l fòro mal 
s pportand , tutto siesi d' to a colti are una vita privata, la 
quale non in altro e ercita eh negli piu e atti doveri della 
cri tiana pieta; iccolò, le paterne vestigia seguendo si acqui-
ta ra molto nome di prudente e giu to uditore nelle reggie 

udienze delle nostre provincie nel qual maestrato egli molto 
gio ane si mori; rbano ed Antonio vi e ano tutti infiammati 
dell'amore delle di ·ine cri tiane cose, come al presente ador
nano, entrambi pa ri, la vet1eranda Congregazione del l'Ora
lodo; e fin !mente Ottavio, arro di acquistarsi onore per altra 
via da quella delle leggi, inchinava al duro e fatico o me tiero 
del! 'armi, i l qual camm in appre o non senza laude di prode 
ha e Ii ten uto , dapp iché c n altri nobili secondogeniti e 
signori napoletani fu ascritto tra' soldati elle o-uardie di Fi
lippo V re delle Spa ne. é punto di meno laudevoli studi 
e talenti ri petta ·ano un tant padre quattro costumati ime 
donzelle figliuole, delle quali- oltre a Teresa, h fu data a 
marito in ca a 1 rifeola, nobile nolana, ove ritruo ò tra le 
imagini dell'avole le Pignatelli, le entimiglia, le Dentici, le 
Caraffe- le res tan ti tre han dedicato co' casti imi corpi le 

purissime loro me nti a Gesu Cristo, sposo divino delle a sé 
consegrate donzelle: Maria nel moni tero delle nobilì spagnuole 
detto della Co ncezi ne, e Caterina e Giulia in altro di nobili 
napoletane, appellato i l Ge u delle Monache . Oltre a ciò, se 
egli pure natural cosa è che i suoceri, perché non po sono 
con occhi bieco guardarle, quali emole forse della loro po· 
tenza, come fanno 1e suocere mirano assai ben volentieri e 
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con grado le nuore, come gioia e contento de' loro figliuol i, 
a ' q uali de iderano e i adri o ni bene, egli n' era il Giosepp 
pur felicemente pro eduto di belle, virtuo e e pie, come di 
Faustina 1arifeola, che fu la rima, e d i 1ar herita di Afflitto, 
nobil donna de lla citta di Am lfi, la qual è ora di Francesco 
seconda m glie, e di io eppa Ciavarri - guya, di famiglia 
nobile castigliana, figliuola del r CY<Yio con igliero Pierantonio, 
che fu uno de ' primi lumi del acro Con iglio napoletano . E 
fina lmente, quando gli avoli sogliano intenerire nell' amore de' 
lor nipoti, o forse perché quelli sono loro giocondi testim oni 
dell molta pa satl'! eta, o perché sono pro pagcrìni più fresche 
della lor ita, egli ne ave\a pure innanzi ben folta vezzosa 
schier : tra' quali di France co gia un a ltro Gi eppe fioriva 
di belle speranze, siccome ora ne ha <Yia incominciato a dare 
corrispondenti frutta i lettere e di virtu; e gli cherzava in
torno, leggiadra e gaia fanciulla, averia, nella beli alba del\ 
sua ra ra bell ezza ed incomparabil modestia, di cui ora spi ga, 
donz Il a, il fre co rid ente giorno della prima sua giovanezza. 

Ed in una. si num rosa e di tante varie belle virtu e preg i 
ornata nobil famiglia, in petto di i saggio, pi o , felice a\ ol o, 
suocero e padre, l' Angiola principalmente signoreggìa a. E lla 
er l'unico alleggiamento delle di lui infaticabili pubbliche 
fa tiche; ella i l dolce ri storo de' languori della ua lunga ca
dente eta; el! il sollazzo della gra e naturalmente trista ec 
chiezza. é punto men dolcemente ell a regnava sull'animo 
di Anna sua madre, saggia e di alto cuore quanto altra donn a 
fu mai, la quale pur sapeva ben p rtire iustamente gli affett i 
fra tanti m eriti di fi liuoli, nuore e nipoti inverso es olei , 
di stima, ubbidi enza e pieta che tutti le profes avano , come 
professano tuttavia; e, nulla però di ma nco, ella a evasi eletto 

ngiola pe r norma de' uoi pensieri e piacere delle sue aglie . 
Qu sta è delle molte, nella donna che ragioniamo, una grave 
ripruova di ciò che eneca a Lucillo scris e una volta: che da 
Socrate i suoi discepol i pìu ritras ero di profitto con l'esempio 
della ita che da' ragionari intorno a virtu. Questa valorosa 
donzella in tanta famigliar grazia ed onore regnava, senza 
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m idia alcuna de ' suoi , anzi in maniera che tutti i suoi di 
cotesto suo ri ato regno gioi ano , che è quello in egnamento 
d i ita civile ta nto difficile a p raticarsi: che uomo, oltrepas
sando, nonchè gli uguali, anche i maggiori, egli non olo 
sappia chifare la 'n id ia , ma anche con ervarsi gli amici . 
Laonde, quantun ue noi ne abbiamo ammirato la pratica, pure 
n e disperiamo l e pr sione della maniera per fa r intendere la 
tolleranza, l'age olezza, la mo estia della g ran donna in sof
feri re il debole di ciascuno; di esser sempre uniformata agli 
altrui voleri e di secondar empre le loro oglie; di non mai 
antepor i a niuno. Che sono le potenti arti che, quanto la 
propia, tanto rend on o aggradevole la lode di altrui e, barbata 
l eneno a cicuta della ' n idia, la qua l sempre le nasce da 
p re so per aduggiarla ed ispegnerl a, fanla a' viventi lieta e feli
cemente crescere e germogliare . E certamente il Comico , de-
cri vendo un car a ttere d' idea, quale fu infatti questa valoro

si sima donna, dice: 

ic ita era t: facile omneis perferre ac pati; 
Cum qu ibu rat cu mque una, iis sese d dere; 
Eorum bsequi studi i , ad or u nemini; 
Nunquam praép nen se aliis : ita facillime 

ine in idia laudem inven ia . (r). 

( r) eramente, il te to ha «fanno liet ere cere e felicemente germo
aiiare a' viventi la gloria», dopo le quali parole, senza punto interporre 
il pa so terenziano, il ico p s a al apo ers succe ivo . enonché al prin 
cipio della raccolta contenente ques o scritto in morte della Cimmino il 
Vico aggiun e la seguente nota : « L 'autore dell'orazione emenda il detto, 
e, cancellando la oce • gloria', siegue a ragionar della •tode ', dintornb 
alla quale chiude il periodo cosi : • fanla a' vi enti li,eta e felicemente ere-
cere e germo liar . E certamente il Comico' », ecc. ecc. I noltre, per 

ispiegare l' mendament di loria in «lode », la mede ima nota aggiun e: 
« Perché l gloria, la quale proviene unicamente d ciò che rari uomini 

con saggi con igli o con valoro i fatti o con nuovi utilissimi ritrovati 
d' inaegno giovino a' popoli ed alle nazioni e molto piu a tutto il genere 
uma no, non può, per la nostra corrotta natura andar libera dall'invidia 
né qualunque man uetudine può punto aiovar loro di schifarla, siccome 
l' inco mparabile mode tia di ocrate, con tutta la di lui tudi ta ironia, 
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E pur tut o ciò che abbiam detto è molto poco a petto 
della apienza con la quale ella si dispone a gli uni inverso 
degli altri che ben anche tutti insiememente tra essoloro in 
uno stes o piacer convenis ero. Qui invero, quantunque no i 
ne fu simo di ben alto forniti, pur ci abbandonerebbe lo' nten
dimento per concepire eh , abbenché tra numero i congiunti, 
utti ben costumati, non potes e intervenire discordia di vo
ontadi, per hé l 'irtu è quella che unisce i voleri umani 

-però, come di diversi volti e naturalezze, cosi certamente 
di varie inchin~ zioni e talenti- ella, nientemeno, sapeva tal
mente unirgli tutti in un gu to, che, quando ella dimorava sola 
nel suo, gli altri i tratt ne· n tutti oli e i i i negli app r
tamenti loro: ma, ove ella compariva, tutti ad essolei si uni
vano er insieme i ere e conver ar . Questo era il frutto he 
uomini dotti e gravi, infine dì esemplari relio-iose famiglie, 
dallo andarla a vedere ed udire ritrae ano: che era di medi
tare nella di lei maniera di vivere per fo rmare sul di lei esempio 
la vera idea della cristiana, tanto vantaggio a sulla pagana, 
vi rtu; ché ciò he Seneca diceva di Socrate, il gran padre 
delle filosofiche sètte, e che predicessi aver chi a mato dal cielo 
in terra la filosofia de' co tumi, essi in una gentil giovanetta 
lenna ammiravano. 

Questo mara iglìoso di belle doti di orpo e di virtuosi 
abiti d'animo per mano di benigna natura e di saggio studio 
te suto gruppo, onde ngiola era altresi l'amabilissimo nodo 
di tal numerosa nobil famiglia, egli nell'eterna incomprensibil 
serie delle cagioni fu per cosi dire, l'anello onde la prove
clenza strinse i l legame delle di lei nozze, e dentro cui legò 
11 brieve corso della rimanente sua ita. Imperciocché il di 
lei affezionatissimo padre, per goderla sempre a sé dappresso, 
\·olle orrevolmente qui in Napoli maritarla, e, adorn atala di 

con la quale pro~ ssò empre di non apere e di voler essere addot
trinato dagl'ignoranti, potè punto operare che al' invidio i della di lui 
gloria r ifina e ro di attra er arlo, fiuché no! videro ingiustamente con
dennato a prender i la cicuta» [Ed.). 
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tai nobili areo adi, quali te té dicemmo- oltre alla nobile 
o rigine pro ia che da ques a ci tta la sua casa traeva, la quale 
a mezzo il cor o del Cinque ento vi gode a il g rado della 
nobilta nella iazza delta di Portanuova, e pi u di cento an ni 
f 1 uoi a oli, nobili tarantini, in questo Sacro Consiglio 
a vevano domand to ragione d essen·i re ·titu iti e rime i, -
collocolla in moglie a Berar ino Caputo marchese della Pe
trella, nella cui ca a, chiara per an tichi titoli di signoria, 
nobili napoletane erano gia use di entrare a spo a menate. 
Ma né i di lei genitori né gli altri tr tti congiun ti potendo 
pur un giorno vi vere divi i e scom agnati da Jei, ella final
mente i riportò ad abitare nelle paterne case, e is evi, fin· 
ché vi se, con tanto pi cere e grado del suo gia signore e 
marito, che 'l 'i conciliò con tutti i suoi attenenti in una ben 
corrispondente officiosa amista, talché egli sembra a di quella 
ca a uno per istrettissimo vincolo di sangue, non gia per nozze, 
congiunto. 

D a indi in poi ella si diede con piu fervore al lo studio 
delle lettere, ed applicò piu seriosamente alla storia, la quale 
per meglio appr endere, voll e sa ere la cronologia e la geo
grafia, e, oltre alle di gia lette piu luminose de' nostri tempi, 
dopo la stori a sacra, si dilettò, sopr tutt 'altre, della romana , 
particolarmente u Tito L ivio: il qual gusto appruovava la 
ua alta indole, che non si oddisface a che del sublime, del 

maraviglioso, del grande. 'innoltrò negli studi della poe ia, 
8.Vendola i gia innanzi indiritta per la buona strada d l com
porre i n er i . due suoi fratcll i, France co, d i cui g io · anetto 
p ur va sulle s tampe alcuna leggiadra col t canzone, ed An
tonio , il quale ora nella d i lei m rte ha alcu n atta e cam
po to , che l 'appruo ano in si fatti studi e con feli e natura
lezza e con buona a r e e con fine gi udizio esser lun o tempo 
e di gia molto versato. 1a la propia ind ole di essolei fermolla 
a dilettarsi con merito , sopra tutt altri, di Petrarca e di Casa, 
i quali due gran lumi e ' toscani poeti amendue corri pon
de a no al soave austero del ·u costum : perocché il Petrarca 
da per tutto scorre soavissimo attico mèle di gent ilis imi 
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dilicati sentimenti amoro i, sempre tinti di ben nato rossore, 
sempre condotti da un nobil contegno, sempre pòrti con una 
signorile onesta, e 'l Casa sorprende con la sublimita del
l' spressi ne, con la grandezza del numero e con la severa e 
gra\ e inarcatura dello stile. Sopra i quali modelli formassi 
ella una maniera propia di comporre, quanto ne' ensi molle, 
tenera e dilicata, altrettanto colta ed e atta; onde sopra un 
gra o-iudizio faceva i comparire una schietta facilita ed una 
omma naturalezza: laonde, quantunque ella rado componesse, 

impertanto i di lei compon imenti sembra\ ano usciti da mano 
la quc le! non in altro che in po tici la ori ferve se. Ma final
mente, riflettendo ella questi e sere studi di fantasia- la 
quale, raccolti da' ensi, compone ed ingrandisce all'ecces o 
i piu sensibili ffetti delle naturali apparenze, e ne fa imma
gini luminose per abbacinare ad un tratto co loro lampi le 
menti, e quindi accendere gli affetti umani entro lo strepito 
ed i tuoni delle sue mara iglie: non gia essere condotte da 
investigare col raziocinio es e cagioni le q ali, oddisfacendo 
la maravigl ia, rendano on la scienza chiarito lo' otendimento, 
e quindi con l'eterno puro lume del vero, pieghino ul cuore 
umano il tranquillo sereno della virtu ~ diessi ella perciò agli 
studi ella loica, che corge e guida 1' umano raziocinio, e 
della fi ica, che 'nve tiga le cagioni delle naturali cose. Le 
quali ella apprese da Ferdinando d' robrogio, pubblico let
tore di civil ragione in questa ni,·ersita, con l'occasione che 
egli insegnava giurisprudenza al Gioseppe, di lei nipote; come 
appresso, con l 'opportunita dj quasi ogni sera con aftri lette
rati uomini ri erirla, ella da Paolo oria, per gli errori che 
questo chi ro filo ofo Hora cri e a ritruo re in queHa di 
R nato D elle Carte, con tale scorgimento fu introdotta nella 
metafisica del divino Platone; ed ultimamente, qualunque elle 
sieno le nostre co e, si compiacque udir da noi u citi dalla 
tnetafi i ca di Platone i principi d eli umani ta delle nazioni. 

Da tutti i quali studi ella infiammata dell' ineffabil pia
cere di che la mente pasceva in contemplando i principi di 
t utte \è varie \nnumerabi1i. diV"erse forme che adornano questo 
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universo, co i naturale come ci ile, e come da quelli, qual 
a lor comun centro allontanando i, vengono ie piu le une 

dalle altr fra s oloro a di tinguersi, e per contrario, ad e si 
principi ritornando, col piu e piu appressarsi 'i si confondono 
e si di perdono, e sopra queste immense ombre e que' termi 
nati lumi l occhio della mente, er quanto è lecito in que ta 
pogli mortale dilettando dell' ineffabil luce di Dio per si 
otenti alte meditazioni, ed altronde i malori del suo dilicato 
orpo misere olmente ag avando, abbandonassi per tutto ciò 

ad un tale increscimento e noia de' sensi, che non solamente 
da in i in poi non ne curò alcuno, ma ne abborri a tal se
gno ogni pi u s uisito e ricercato piacere, che con aspetto di 
compatimento auardava le altrui alle itudini ed ansietadi per 
pro curarglisi, d appresso mirava come dolori, l 'altrui stan
chezza e sazieta di esserne soddi fatti. llo 'ncontro, dalla sua 
p iu tenera eta ritruovando isi ben d isposta, dopo quello che 
ella gustava dagli esercizi della cristiana pieta, ristrinse tutto 
il suo diletto in godere la sera della con ersazione di dotti 
insieme e gravi uomini letterati e di pascer l'animo in ragio
nando con es oloro. Quivi era lo ammirare il di lei sublime 
ingegno, il fine accorgimento, il senno maturo, la gentil gra-

ita, la signorile modestia ed altre mille virtu di mente e di 
cuore, che, tutte unite insieme, rendevano la gran donna de
gna dell'ammirazione e dell 'osseq uio di tutti. ul cadere del 
giorno si ragunavano per lo piu nella di lei casa or gli uni 
or gli altri de' letterati uomini amici, d ordinariamente tutti 

er udir cose onde so disfacessero l 'animo di quel ben nato 
desiderio di sempre piu profittare, che è la di posizione in 
che deono stare per massima gli addottrinati: perché i rozzi 
principianti vi stanno dentro naturalmente , acciocché i ritruo
vino essi ben disposti ad apprendere ed assentire al ero loro 
dimo tro da al trui ne' letterari ragionamenti. I quali ivi da 
lontane e di nulla proposte cose, per lo più, in forza della 
loro serie medesima, l'una da ll 'altra nascendo, menavano or 
uni or al tri di essi a fermarsi sopra un qualche argomento; 
talché sembravano vi i esempli de' dialoghi: la qual maniera 
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d in egnare, come non eletta, co i ni ente impegnata, u aron o 
gionando gli piu veduti filosofanti, per dimo trarsi tutti 

li posti ed apparecchiat i a rice ·ere la verita indi, e per la, 
donde e per do e ella ole se u ei re a farsi conoscere. Cosi 
n ti e m s i in mezzo dell conver azio ne i rag ionamenti, ella 
spes o i fr pponeva, e, con una ironia socratica, che la sua 
s tes a moderazione natur. !mente insegnato le aveva, [accendo 
sempre sembiante o d'ignorare o di dubita re affine di e ere 

d ottrinata, proponeva le sue dimande, he in fatto e ra no 
g ravi simi insegnamenti; ed o 'e erano innoltrate le dispute 
e ferme in oppo te parti, e lla quasi empre determinavasi 
ali piu ragione ole, non senza però a ornare del la dov a 
lode l 'altra parte o per lo 'ngegno o per l'erudizione, che è 
appunto il diritto che i gius i critici debbon fare alle opere 
di lettere: di riprender le ove essi vi avran notato i difetti, 
ma insiememente di lodarle per ciò che e se contengono di 
prege ole. e mai si recitavano componimenti intorno a scienze , 
ovvero fus ero lavori di eloquenza o di po sia, ella, al di rsi 
le cose degne di applauso, npplaudivale o con un leggiadro 
movimento del dilicato corp , il casto petto sporgendo in atto 
come di chi in omincia a levarsi da sedere, o con un soave 
giro de' suoi bellissimi occhi inverso il cielo, i quali erano 
im eti del nobili im spirito, che, a tali co e dette, sem
brava, per la gran gioia, ollevarla sopra di se medesima: 
a' quali atti i r'guardanti ammiravano in lei e l' acutezza dello 
'ngegno e l gravita del giudizio e sopra tutto la somma mo
destia, con la quale si guardava di parere intendente col non 

rofe sando d 'intendere , ovvero di sembrar saggia col non 
diffinitivamente appruo are. Alcune volte, a certe nate occa
sioni e propie, tutta la nobil brigata adunav si da essolei 
per menare piu solennemente una qualche erudita sera; e tra' 
rar i ragi nari, u citi per lo piu da esse congiunture de' com

ponimenti gia re itati, tramestandovi le oggi usate lautezze 
e del izie de ' passatempi feste oli, uomini che avevano dilica
tissirno sapore de' migliori costumi u mani affermavano imi
glianti civili in trattenimenti potersi unicamente assimigliare 
alle notti attiche degli antichi . 
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Co i, qua i ogni sera, ella si fo rni va di nobili materie da 
meditare il rimanente della notte, che \'Oientieri sogliano al 
sonno tòrre le anime veramente belle e le quali godono di 
rimirare se mede ime in con ersando tutte ole on esso seco, 
e di riflettervi altresi tutto il seguente giorno , che ella era 
u a fino alla sera menare secreta e sola nelle sue stanze. Che 
è quella solituùine nella quale ivendo cipione ffricano, 
diceva, alla sua maniera sempre grande e magnanima, che 
allora piu che mai vi e a accompagnato quando egli era tutto 
solo. Perocché il vi ere di meditazione sceHa e pur di pas-
i ni, ché allora senza la compagnia tumultuosa e grave del 

corpo vi e veramente l'uom olo, egli entro questa spoglia 
mortale sembra una spezie di vita in un certo modo divina, 
la quale non ha punto bisogno e' sensi, che ce ne racrgua
gl ino o con false o con tristi o con funeste no elle, quando 
tutto il tempo che questi sono sopiti nel sonno, o pure, de ti, 
non si rovesciano ne' loro ardentemente bramati piaceri, o ben 
anche tutti dentro vi si deliziano, tutto si novera ad inganno, 

olore e morte. a la ita, che mena il sago·'o nella contem
p lazione del vero astratto, è sempre ad essolui inti ma, sicché 
non gli fa uopo a sicurarsene al di fuori e, 'n conseguenza 
ha l sicurezza di non mai perderla, p rché è medesimata 
con la sua anima, è sempre pre ta e pre nte, c e gli dimo
stra il suo essere fis o nell'eternita, che tutti i tempi mi ura, 
e spaziante nello nfinito, che tutte le finite cose comprende. 

si il colma di una eterna immensa gioia, non in certi luoghi 
in idiosamente racchiusa, né in certi tempi av ramente ri
stretta, m che senza uggia i emulazione , senza tema di 
scemamento, per ciò unicamente in essolui accrescere si po
trebbe , se e lla fos e tutta ia a iu e piu uman menti comu
nicata e diffusa. 

Con tal cuore, con tal mente, con tal corpo, atti e favella, 
quanta soavìta per si fatta ita ella dasse, somigliante a quella 
[che] av va do uto dare una bella, leggiadr , irtuosa Aspa ia 
alla ua gentili sima Atene, da cui lo ste so Socrate mandava i 
suoi giovani ad udir ragionar di virtu- siccome è pur giunta, 
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infine a no1 ulle carte a ere una olta al saggio educatore 
de' grandi mon rchi, enofon e, ed alla ua moglie ragiona o 
de ' irtuo i iconomici do eri per menare i maritati la vita con 
contentezz , -egl i , la ciando i molti che qui arrecar si potreb
bono, da questi due sol i esempli sani leci to intendersi. 

Paolo di angro principe di anse ero, quanto per isplen
dore di a lto stato, a ltrettanto per le propie ignorili irtu chia
r iss imo , de tato da lle !audi del di lei valore, volle andarla a 
ri e rire. E quello- il quale nella sua g ioventu a e asi degna
mente trascelto per alto subietto delle sue nobili poesie la 
magnanima donna, urora deU' inclit san ue an veri o, 
duchessa di Laurenzana , - nell a p iu a anzata eta per avere 
u na ed altra volta ed uta la marchesan a della Petrell a e 
ragionato i, fé lla donna de ' suoi sa i pen ieri, ed a lei indi
ri zzava i suoi mora li capi toli, pieni di ma chia cristiana 
sapienza . Ed Ippolita Cantelmi-Stuarta principessa della Roc
cella -donna che, con la maesta che le coron la fronte, 
coll'augusto aspetto e colle sovrane maniere, congionte alla 
singolare altezza dell'animo, alla gra ndezza de' suoi pensieri 
ed a llo splendore delle sue azio ni , non che tra le nazioni in
<Tentilite , tra' barbari stessi dell' Affri ca o d ell a Zembla non 
potrebbe dìs imulare e nascondere d 'es ere de<Tno generoso 
rampollo del ceppo reale di cozia, - per una volta sol a che 
nella nostra a a conobbela, ne concepi ta nta ammirazione 
ed amore, eh sull piu cruda acerbezza della ferita onde la 
donna forte fu gravemente tra fitta per la fresca fune ta ina
spettata novell a del morto princi pe Vincenzo Caraffa suo ma
rito, nel cui r ecente amarissimo lutto il di lei qua ntunque alto 
e g ran cuore, qual vivo asello di oro purissimo, era di tanto 
dolore ricolmo e pieno che altro per altra cagione in niun 
modo infondervisi pote a, pure si grave perco se le quello per la 
morte della nostra marchesana, che, qual corpo duro dentro 
gittatovi, gliele fece ridondare in due sublimi sonetti. Da' quali 
apertamente si scorge esser vero quello che, per comporre 
sublime, bisogna vestire le passioni de' grandi, i quali, nati, 
nudriti e tutta l'eta versati in grandezze, formano na tura!-



L- IORTE DI DON-- A. GEL.\ CIMMI ,'O 175 

mente grandi e magnifiche idee: alla quale grande fortuna se 
per a entura come in que ta real donna, fior d'ingegno e 
buon lume 'arte si uniscano, allora le loro fantasie, con quel 
raro nesto di sublimita e naturalezza, i concetti dell'animo 
mara 1 liosamente ritraggono. 

E ue ti due esempli, che mento ammo, ono due gravi 
pruo e altre i el giusto, onde i compen a ed agguaglia lo 
s anta gio che la lo e, la quale accompagna la pri ata irtu, 
riport dalla gloria, che corteggia la irtu pubblica. Ché questa 
per ampi spazi di terre e mari tra popoli e nazioni si pro
paga e diffonde, e si, ingrandendo, è romoreggiata dal ulgo, 
il quale, per sua naturalezza stupido e stordito, non i ri ente 

b e scosso e de tato a' colpi e grandi e forti di maraviglia, 
talché, se egli non è di lontano, quasi da macchine, com
mosso, come quelle della guerra, che in dì tanza r ov in ano le 
citta, esso non innalza le rid a che debbon fare la gloria; la 
quale, perché è un giudizio della moltitudine ieca prectpl
tosa, leggera, SO\ e nti fiate addiviene che un pubblico appl a uso 
sia egli fatto ad un vizio trepitos , aggrade ole agli sto lti, 
de' quali si compone la moltitudine. 1a la virtu privata, per
ché s'insinua senza strepito ed opera senza romore, ella, come 
le miniate minutis ime dipinture, non lasc ia os er are se 
non molto da presso, e non da altri che da occhi di acutis
sima eduta e di finissimo scorgimento, a' quali solamente, 
ome quella di Angi la al angr ed al la tuarta, cuopre le 
ue bellezze; onde, sicura d'ogni inganno che pos a cagio

nare la lunga di tanza e libera d'ogni errore che nascer po sa 
da' tumultuosi giudizi, riporta l 'intera e race e, per questo 

istesso, non olgar l de. 
Con simio-Jianti con ersazio ni e con gli. anzidetti litterari 

divertimenti la marchesana ingannava l ' incresce ol cammino 
della debil sua ita. Imperciocch é, per un certo natura! c rso 
di co e, le piu volte sperimentato i fatto, le donne fornite 
d'intendimento al femminil ses o molto superiore sono meno 
atte alla generazione, for e perché questa richiegga in e se 
una somma mollezza di tessitur , onde le loro viscere riescano 
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cede oli allo 'ngro sare de' feti, e molto piu al partorirli, per 
lo qual mini tero dalla pro edenza so r. o esse fatte : onde el
leno in ciò che i appartiene al godimento de ' sensi, sono 
fino alla mara iglia av i ate, nella forza dello immaginare 
robuste ed intorno alle delizie e dilicatezze di gran lunga piu 
degli uomini chi e e fastose. Perché gli abbietti sensibili 
nelle pliche d l loro celabro altamente, come in liquida cera, 

r ofon la ndosi engono es e a en ire assai dist into ciò che 
piace o disrrusta; ed al contrario, per lo esercizio della for
tezza, irtu propia dell'uomo, abbi ognando una forza con
traria della riflessione che tenga tesi gli spiriti animali in
contro ' piac ri della ita, e li domi inver o fatiche, dolori 
e morte: p r tutto ciò, se non andiamo errati, la collera vi
rile, di che ella abbondava, depredando l'umidore che face
vale mestieri p r nudrire i feti gia f tti grandi , fece per mala 
sorte che tutti nel sesto mese, funesto da' medici giudicato. 
ella face e gli aborti. Per lo primo de' quali di maligna feb re 
in fermata, quantunque per miracolo riavuta ne fu se, pure 
contrassene gra i abiti di malori di corpo, e fra gli altri una 
spasimosa trabocchevole emorraggia, la quale le illanguidi 
si miserevolmente lo stomaco che per lungo tempo non ri, 
tenne mai cibo; onde, per mantener i in vita, dovendo al
l' indole naturalmente baldanza a e uperba di tal viscere 
soddisfare con ibi poco ani che egli appetiv , venne ad inge
nerare sughi vizio i e si infermossi la terza alta della sua 
infelice fecondita, nella quale, presaga del suo fine, con le 
piu confidenti amiche diceva e ere gia venuto il suo fato. 

Cosi nel correre del ensettesimo anno della sua eta, nel
l'ottavo giorno dopo l'abortirnento, di perata da' medici, sul 
p rendere i santi ultimi agramenti, profferi sensi e fece at ti 
rico lmi di tanta rassegnazione al divin olere, di tanta com
punzione, onde, più che da l mortifero male, era trafitta dal 
dolore delle sue colpe, e di tanta altezza di anima inv rso 
quelle dell'eternita e sopra le mi erevoli caduche cose mor
tali, eh empié d'edificazione santis imi sacerdoti, i quali eran 
ivi presenti. Indi in poi, con maravigliosa co tanza, e qual 
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si conveni a incontro all'ultima nece sita , non piu si udi la-
nare, né prima, dentro l'ar ura della febbre che le divora a 

le ene, né dopo , neHa azie olezz dell'acqua, che 'n i for
mata copia l'era da a a bere er di perato rimedio; e dell'ar
sure e delle noie face a divotissime profferte io. Bramava 
piu patire per Dio, né ltro ama a udir pari re che di Dio. 

eramente eroica, d ella alle e ere confortata 
i due suoi iu cari frat lli i pa ri rba no ed Antonio, e 

que ti, affogando nel fondo del lor cuore il cordoglio di ve
derla ben enti giorni lan uire tralle ango ce della morte, 
le assi te ano, c me a d nna la quale non e ero es 1 m· 
nanzi conosciuta giammai. Infatti la filosofia solamente può 
con la sua rifle sion pura farleci intendere; ma la religione 
unicamente è quella che, er un affetto fficace alle cose eterne, 
il uale ne a ordì ogni s nso delle mortali, uò dare ad ef
fetto le sovrumane e a que te simiglianti eroiche azioni. ve 
i padri, suoi cari simi fr telli, per poco tempo manca ano, 

ole a che le si l gge sera libri che confortano a ben morire. 
Diede poscia in dtlirio, né fu intesa he delirare pie orazioni. 
Fu oppr ssa alquanti di dal letargo, e la macchina, ben av-

ezza, non articolava che i santis imi nomi di Gesti e di 
Mari . que to terribile ultimo cimento di ri tiana irtu le 
val e l'abito con lun<Yhi e pessi atti acquistato, i quali ella 
usato a e a della piu e emplare pieta. Come, p r dirn uno 
ed altro, e ndosi una sua damigella di maligna febre am
malat , ben enti giorni contino i che quella or e pericolo 
della vita, ella non mai partissi da una sponda del di lei letto, 
né <YÌorno e notte ad altro intese che a servirla ed a conten
tarla: come le quàresime a tutte le damigelle e f ntescbe di 
casa, i n ciascun giorno propio, recita a e spiegava il Quare
simale del gran p dre Segneri. A que to cimento le als ro 
le ma sime acquistate con gli tudi ri erenti e ammessi alla 
reli i ne, e opra tutti d Ila platonica metafisica, la quale 
aveva acceso i giovanetti Cleombroti a pre enire, con precipi
tando i in mare, la morte, per lo desiderio onde il platonico 
Fedone a eali infiammati dell' immortalita che godono le anime 

G. B. Vxco, Opere- vu. 12 
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umane nell'altra ita , in fruire d ' una infinita Mente che tu tto 
vede e pro ed , quando il cieco Caso del dilicato Epicuro 
al terribil cospetto della mort sbalordisce gli animi con lo 
stupore, che è una morte di tutti i sensi raccapricciati d 
intirizzi ti tutti nel solo senso di morte, e 'l c ieco Fato del 
superbo Zenone , ul presentarsi del ' ultima n cessita, a' do
lori di morte rad oppia ne ' disperati gli spasimi del propio 
cruccio e i tormenti del m cio loro dispetto. Questi abiti Ir

tuosi e queste massime la di po ero finalm ente , che, brucia
tale, come carbone acceso, la lingua, né potendo ili artico
lar oce, fisse in un crocifisso i suoi castissimi occhi , he 
sembra a no !an uire di celeste ar ore di carita, né mai i i 
in poi dipartigli, finché soavemente li chiuse all'eterna pace . 

Letterati amici, che con ugua le ossequ1o la onoraste e la 
n eriste, e, se ella p ur mai questa nostra orazione verra tra 
vostre mani , pii congiunti, che con uguale affetto l ' ama te e 
l 'aveste cara, e sopra tutt 'altri , tu d 'alto senno e gran cuore, 
generosa madre, che godesti sempre averla al tuo lato, e dell a 

i le i purissima vita i tuoi benivoli sguardi continovamente 
pascesti, finché ella sotto i tuoi fortemente pietosi occhi l 'a
n ima soavissima, delle !audi, delle quali una piccioli sima 
parte con questa semplice e rozza diceria dimo tro abbiamo, 
tutta adorna e rifulgente spirò, non si·ete voi tali che ora vi 
debba accendere la fa ntasia con le sue fiaccole l olgare elo-

uenza a sciòr i in lagrime, le qu ali , dagli occhi in cadendo, 
dileguansi. oi non dipignemmo Angiola Cimini marche ana 
della Petrella acciocché la ci imagina simo, ma la ragionammo 
acciocché la ' ntendessimo . Laonde, con nostro 1 rofitto e sua 
g loria, l ' ufizio dovuto da noi e meritato da lei debba es ere 
he nel piu sublime e puro del nostro intendimento, e si nella 

parte eterna di noi, i a la saggia e forte donna, che tutte le 
belle doti del corpo, tutti i rari pregi della mente faccendQ con 
civilta e gentilezza servire alla pieta che le regna a nell'animo, 
ci lasciò il grande esempio da meditare la rara difficil tempra 
onde si mesce e confonde il soave austero della virtu. 



V li 

A ARL DI BORBO E 

Nel presentargli, in nome dell' niver ita, congratulazioni per la ricon
quista borbonica df>l Re no di Napoli e per l 'elevazio 1e a re autonomo 
del Regno ste so. 

(giugno 1734) 

(Ca1·olo Borbonio l utriusque iciliae regi l Regia eapolitaua Aca
demia. ) 

In communi omnium ordinum laetitia, te, rex inclyte, tuo 
summo armorum ductu imperioque, regnum neapo litanum re
ciperasse, publicoque eiu bono spectatissimam prudentiam et 
incorruptam integritatem ad ipsius regimen tecum comites ad
duxisse, et, quod unum ad eiusdem felicitatem restabat, cu n
ctis secundantibus au piciis, « Neapolis regem ~ appellatum 
es e, plaudentium, regia studiorum Universitas, ad ·tuos pedes 
in ob equium provoluta, peculiare suum gaudium protesta
tur. Quod princeps ex potenti simis orbis terrarum regi bus 
o rtus, tenera adhuc aetate ab amantissimorum parentum com-

lexu ipsius gloriae rnanu di vulsus, ab ultima usque H ispa
nia longissima sub armis itinera, periculosi simas hiberno mari 
navigationes, nivosa asperaque agmina, Deo auspice, emen
sus, nunc rex pius, felix, vietar faustis populorum ac gentium 
acclamationibus aluteris. Equidem di inae bonitati id in pri
mis acceptum refero: quod tandiu itam perduxi, ut qui, 
tribus et triginta praeteritis annis, Philippo Hi paniarum 
regi, parenti tuo pienti simo, quum banc urbem , hoc regnum 
sua praesentia exhilaratum venit, huius Uni ersitatis nomine , 



r8o CO-i~E- ORAZIONI ALLOCGZIO~I, ELOGI 

panegyricam orati onem inscripseram ; nunc eiusdem Academiae 
erbi cum regia Maie tate Tua hoc humillimum gratulationis 

officium peragam. Ea nunc, rex clementissime, te orat et ob-
ecrat ut jpsam mao-no, quo ex magnis natus es, animo in 

t uam fi.dem et clientelam recipias. e quo ampli simo bene
ficio et ipsa tibi aget gratias immortales, et est Deus Optimus 
Maximus optimas maxima relaturus. 
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Oratio preme alla miscellanea pubblicata per l'occa ione dall' ni er-
sita di N a poli. 

(173 ) 

Si unquam di ina providentia ex omnibus rebus huma
m s, qua aeterno con ilio regit ac temperat, coniugia poti i
mum certo uo unius numine moderare ab humanitate usque 
condita miris rerum aro-um ntis ostendit, nunc profecto, quum 
augustas Caroti orbonii, r o-j optimi, Mariaeque Amaliae 

alburgae, regiae puellae lecti simae, nuptias concilia it, om
nium maxime praestitit. 

Ingens enim bellum de Polonorum rege reando ab bine 
quinquennium xar it, quod ab occidentalis oceani littoribus 
ad Sannatas usque et cytha terrarum orbem concussìt, 
cum pro Stani5lao Leszinskio, Ludovici XV ocero, ad id 
regnum reducendo, Galli a , Hispania, bellicosior Italia nite
r ntur; Carolus autem Austrius, Romanorum impera t r, uni-

ersum ferme germanici imperii corpus, Polonia in partes 
divis Ioscho iaque Fridericum Augustum, axonum ducem, 
Imperiique novemvirum , mortui r g is filium, ad id summum 
fa tigium vehi oportere contenderent. Triplex belli moles; 
una ad Rhenum al ia in mediolanensis ditionis finibus, po
strema ad Danti cum gravissime incubui t; quarum unaquae
que a se cunctarun gentium oculos animosque ad ertisset, 
nam et cruentissima praelia ommissa, et in ictarum urbium 
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arciumque expugnationes editae, et constantissimarum in fide 
ci itatum deditiones expressae: quumque ampli ima caussa 
esset ornnino individua, et nationum, quae hinc atque hinc in 
arma concurrerant ferme integrae vires, ita ut omnes constans 
metus incesserit ne id beHum, si diutius traheretur, genus hu
man um exhauriret, praeter omnium opinionem pacis foedus 
in has praecipuas leges sancìtum est, ut Fridericus Augustus 
Polonorum regno praeesset, Leszinskius Lotharingiae dux 
vi eret. 

Inter eius belli appendices et illa extitit quoque mira: 
quod, dum in Insubria a Gallis Sabaudisque contra Germa
nos acerrime pugnabatur, C ro\us Borbonius, H i pani exer
citus imperator, vix pubes factus, in hac reliqua Jtaliae parte 
insu1aque ici1ia, tanquam belli fulmen, emicuit detonuitque 
et, aequo copiarum numero, curo hostibus pugnam ad Bitun
tum conseruit, deque ìis perraram in historiarum monumen
tis victoriam reportavit, qua octo millium Ger manorum e er
citus ad unum usque fusi captique, et guadringenti omnino 
hispani milites desiderati. Sed enim Hìud omnium ota, ne
dum spes superavit: quod Borbonius princeps, paucis ante 
diebu Neapo\im urbem ingressus, dum Cap1.1ae et Caietae, 
fi rmissirnis neapolitani regni claustris, hostes et numero et ro
bore haut sane spernendi praesideren t, eorurnque exercitus 
Calabriae Apuliaeque campos libere per ultaret, is a diligen
tissimo parente Philippo V, Hispaniarum rege, certus proprius~ 
que rex eapoli iciliaeque appeltatm, et haec duo opulen
tissima regna ab hispana monarchia, q uacum ab Ferdinando 
usque Cathohco coaluerant, abstracta sunt. Interea, dum ado~ 
1escens princeps, utroq ue regno per summam gloriam pacato, 
ad iustam legìtìmamque virorum aetatern ferme provectus , 
reginae uxori, quae hanc felicìtatem subiectis populis regia 
sobole perennaret, iungendus erat, alii alias ei coniuges regi
nas o pinionibus destinabant, nemo omnium sane unus Ma
riam Arnaliarn Valburgam, Polonorum regis filiam, coniicere , 
quam ei fortissimus ac sapientissimus rex Philippus pater de
spondit. 
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Haec tam rara, taro mi ra tamque inopinata, quae in hoc 
regium nupti a rum opu , eluti p raeeuntes cau sae, tam com
mode apteque congruerant, cum ea persua io cu nctarum gen
tium animis insideat di inum umen peculiari cura regum 
rebu a d esse, sati gra iter adfirman t hoc augustum coniugium 
a eo ptimo Maximo e e curatis ima industria comparatum : 
p rimum, quod hoc re ale par coni uo-um summis laudibus ex 
aequo sibi utrinque respondentibus ornatissimum di ina boni
tas terri monstr re vol ueri ; einde ( i hebeti homin um menti 
d i ina con ilia in sacri aeternae lucis penetra libus abdita 
scru tari quandoque datur) laetissima bine omina ca imus 
aeternam pro videntiam has regias nuptias bene fauste feli
citerque adorna e, ut socer generque inclyti , alter terra, ma
r ique alte r , barbaro Mahometanorum domino ingentes clades 
inferrent, et Carolus Borbonius Hierosol yma puro ac p io bello 
repeteret, et eius regn i , uti rex iure praescribitur, ita posse -
sione compos fiat. Circa quae duo summa capita, veluti polos, 
nostrae orationis or bis cir umagetur. 

Ut au tem praetexam us quod primum exor i sumus, quod 
sane notatu ad prime dignum videtur, cuius rationem sapien
tes intelligunt, in h ac ampli sima ac pene immen a rerum 
universitate duo similia gignere naturam non .posse, cum quae
vis, vel minima res ex innumeris ac ferm e infini tis minoribus 
particulis, semper a liter atque aliter se habentibus, compo
natu r: q ua ta nta sua varietate pulchritudinem mundo concin
nat. Id cuiv is facile videre datur, quum in numeroso o ium 
aeque aetatis eiusdemque coloris grege, quarum, ut pastor 
aliquam distinguat, ipse eam certa nota insigni re debet, lacten
te hoedi suam quisque matrem agno cunt. H aec autem sen
silium formarum similitudo in hominum genere tam rara est, 
ut fratres gemini , quos vel longa et multa cum iis vitae 
consuetudine quis internoscere vix possit, in suis familiarum 
deliciis a summis proceribus habeantur; et tamen haec tanta 
ac tam rara corporum conformitas diversa eorum ingenia, 
studia, mores edere comperitur . Has inexhaustas naturae opes 
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Deus Optimus Maximu , na turae dominu , architectus et ar
biter, sua divina unitate icit ac superavit , quum regias Caroli 
et maliae nuptias ab omnium temporum principio aeterni~ 

ta e d ecrevit. Decre it namque generis amplitudine pares, 
coniugali aetate pares raestantia corporis animique irtuti
bus are . 

Et ero utriu que regii coniugis g nus tanta luce iuxta 
inclytum tantoque splendore est aeque circumfusum, ut utrum 
altero s it praeclarius nequeas definire. Gens enim Borbonia a 
Carolo Magno ducere ori inem memoratur, qui romanum 
Occidenti imperium, a barbaris gentibus iamdiu ·cisum, 
restituit; eoque egregio et immortal i facinore, temporum doctri 
nae, post Cyrum, Alexandrum, Iulium Cae arem, aliud grande 
historiae mornentum adiunxit, unde orbi terrarum res ge tae 
per longi sima mille ferme annorum spacia ad hanc nostram 
usque aetatem procurrunt. Amaliae autem maiore romanos 
fasce , qui gentes omnes devictas perdomitasque terrebant, 
intra fines suos nunquam viderunt: nam sub Traiano, postremo 
imperatorum qui romani imperii fines protulerant Germania, 
quanquam ducentos et decem annos romanis armi tentata, in ea 
tamen sui parte, qu e gignit a ones, ut eam oraculum histori
corum describit, adhuc integra perdurabat. At hercule (liceat 
heic pauca tenuiter dicere, ut magna atque magnifica axon iae 
ducum gloria luculenti ima intelligatur), at hercule, inquarn, 
gravissimum argumentum axone fui se antiquos Cimbros 
docet, quod saxoni a lingua cimbricae quam simillima esse 
observetur; et Cimbri praeclaris eographis « Theutone ~ d i
cantur, a quibus nomen in univer am Germanorum gentem 
diffusum est; atqui omnium gentium mores probant p pulos 
principes nationibus nomina propagare, et ob ervare li cet prin
cipes gentium urbe , uti axonum regia, in terrarum medi
tulliis sita es e. Theutonicae autem linguae tanta antiquitas 
praedicatur, ut, quum eius autor Theutonis « Mercuroumao » 

appelletur, gentile scriptores, patri studio commoti, Mercu
rium Trismegi turn qui aegyptiam geotem, omnium antiquis
simam, condidit, gothum fuis e commemorent . Sed id ipsum 
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multo gra IUS eriu que firma sent, quod, cum Trismegistus 
aegyptia li no-ua Theut » dictus sit, et germanica omnes ver 
borum radic s unisyllabas habe t Theut germanicam linguam 
f ndasse, i . ue erbum a confusione li n uarum bab) Ionica 

t primaeva o-eneri humani po t Dilu ium dispersione, et 
ermaui et Aeg ptii , idem ornnino provenire confecissent. 

Hanc a oniae ducum cum ip is primis gentibus domi occoep
t m, et ad nostr usque tempera perpetuo servatam Jibertatem 
cum romano Occidentis imperio per Carolum Magnum resti
t to, jsiJ qui conferat et aequa Jance utrumque primae ori inis 
decu e ·pendat, et ab utra maior dependeat gloria, is procul 
omni dubio non Jiquere pronunciaverit. 

Hanc aequam originis am litudinem quam belle coniugalis 
aetatis aequalitas excipit! amque Amalia, nunc primulum vi
ripot ns facta, et Carolus virilibus anni proximus, nuptias 
romano more contraxerunt. Gens eni m orbi terrarum domina 
ceteras omnes armis ici t, qui a omnes ci vili sapientia supe· 
ravit; cuius in titutiones, non in philosophorum scholis, sed 
domi a familiari prudentia tradebantur. Quum enim ex fami
liis civitates co rtae int, ex familiis recte institutis respublicas 
rect ordin tas prov nire neces e est. Inter ceteros autem domi 
probatos more is erat a maioribus ancte traditus: ut tenerae 
adole centulae u ores et quam primum sumpta irili toga 
mariti principio matrimonium necessarium naturae propagan
dae ministerium putarent eneremque sentirent ma is quam 
intelligerent, qua una re nulla amoris x opinione delicias, 
quae igentior m vitae partem tr n versum agun t, nequiter 
con upiscerent: deinde , ut quam perfectos onciperent fo etus, 
uti novellae plantae fructuum primitia:s iucundis imas visu, 
gustatu sua is imas, reddunt . 

Regale vero par coniugum praestanti corpore quam spec
tandi! malia enim forma hone ta ac liberali non quotidianas 
modo incit, sed ipsas Juculenta ex uperat; quae, ubi in 
frequenti simis hominum celebritatibus prodeunt, omnium in 
se obtutus defigunt, ita ac si alias fonn sas feminas , quae 
eodem fo r te conveniunt , nox ob cura contegeret: vultu praedita 
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taro modesto, tam enu to ut verecund ae Charites ipsius 
f ciem semper aliam atque aliam pulcherrimam fingant. Sed 
et in facie vultuque, et in statu et in in cessu splender quidam 
regiu eminet, quo sine regio cultu, sine regio comitatu, in 
solis locis sola vel ab agricoli , el a pastoribu , qui forma
rum nullum habere solent arbitriu m, agnosceretur regina. d, 
quando viri uxore que unt generis humani elementa, bene 
ane, discordia mire concordi, tenella Amalia Carolo iuncta est, 

qui a puero corporis robur praeclara exercitatione firmavit, 
quum ab amanti simorum parentum complexu glor iae manu 
divulsu , ab ultima Hispania impeditissimo P -r aeos saltus 
ni osa~que Alpes transcendit, periculosissimam hiberno mari 
navigationem perpes us, tandem sub armi asperos praeruptos
que Appeninos media hyeme upera it; et progre sus, quan
tum reliqua Italia porrigitur , in ultimam ferme iciliam, Pa
normum, contendit, ut ibi victor regio insigni ri te solemniterque 
r edimiretur. Quam laudem, ut regina uxor cum regio viro 
aequam quodammodo haberet, summum umen quoque pro-

idit: nam ferme puella e parentum diligentissimorum sinu , 
ut heroico ritu nubentes, grata iucundaque vi abrepta e pa
triis penatibus, non gestatoria sella, ut plures sponsae reginae 
ad viros vectae, sed cisio equisque per certa longissimi itineris 
spacia dispositis mille et ducenta pa uum millia per ingente 
silvas, altu , montes fluminaque intra mensem ferme un um 
emensa, contento cu rsu ad nuptialem thalamum delata est. 

eque vero a corporis robore in Carole , quae in femini 
~ pulchritudo dicitur et Jaudatur, dignitas, propriu m virorum 
decus, seiungitur. Is enim ubi equitans in amabilem ferociam 
componitur , dignus armorum imperator conspicitur ; quum, in 
regia sella praesidens, desideria ci ium audit, rex ad reg num, 
nedum natus, factus idetur; quando, sta ns in regali solio, 
proceres ad manus adorationem admittit, i um in terr is Dei 
simulacrum veneratur. Illud postremo mirandum maxime: quod 
haec duo castissima corpora divina pro identia Caietae coniungi 
voluit, ut quod in totius Mediterranei maris ora omnium fir
missimum situm oppidum Carolus ictricibus armis recepit, 
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ibi prima Veneris aera erageret, et inter suae militaris ir
tuti obversante ima ines bellatricem fingeret sobolem. 

emum qui regii coniuges praestanti corporis forma pariter 
praediti, quantum egregii animi virtutibu imile ! Atque hoc 
loci inn umeras praetermitto, ea que dumtaxat o erae pretium 
exequi a rbitra r , quibu iri feminarum laudes tam raro asse-
quuntur, ut muliebri exus propriae ulgo esse dicantur re-
ligio, pudicitia, mi eri ordia. Et sane quidem Caroli eximia 
in euro Optimurn Maximum pietas est piane a miranda, qui 
in humano r gum fastu humani sque deliciis di inam ferme 
Yitam agere isus e t. Hinc illa ipsius pudicitia omn i laude 
ac praedicatione dignis ima, qua in ÌU\ eni atque adeo innupti 
principis, et a parentum ore per immensum t rrarum orbem 
di isi , aula nihil ni i castum, purum, anctum intemeratumque 
versatum esse memoretur. Quin, ubi ci e laxandi animi gratia 
solutiores conveniunt, in theatro, quod omnium Europae ma
gnificentissimum extrui iussit, theatralem plausum alioqui , 
nedum penni sam, sed expetitam licentiam sua seriosa prae
sentia coercet, ac spectatoribus silentium, philosophorum 
scholis dignu m, indi it. 

De tertia ex modo numeratis irtuti bus supere tut dicamus : 
quod quae in aliis principib u summis clementia commendatur , 
ea in nostro misericordia est. iquidem meritis ad cael um lau
dibus effertur illa imperatoris roman i ox, quum primam sen
tentiam, qua reum supremo supplicio affici oportere iudic s 
pronunciara nt, subscribere debuit, literas didicisse se poeniterc 
adfirmavi t : at Carolus, si quando quid ei us simile a magi tr -
tibus imperare rogatur, sedulo eorum ad e acces um declinat; 
ubi a utem facere a ua ipsius dignitate prohibeatur, ad pro-
ceres, qu1 forte adsunt , obtutus velut i rogabundos con ertit, 
tacitus ue significat uti se decretam damnato poenam depre
centur. 

Satis, ni fa llor, simplici nudoque dictionis genere est hact -
nus demonstratum, eum ptimum Maximum uni utriusque 
regii coniugis fato imperasse, ut iis amplis ima origo, praestan
tissim a forma , praeclarissima virtus pares omnino contingeren t, 
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qui regios libero origine genero issimos, forma amabilis
simos, virtute optimos gignerent perpetuae neapolitanae genti 
felicita i. Et sane has regias nuptias ummus rerum Regna
tar bonas, faustas, felices prae enti imo numine adprobat. 
T ellus enim et in iacentibus campis et in montanis hoc 
ip o nuptiarum tempore mes em abundantis imam tulit: tetra 
b o um lues ad duo perpetuos annos longe lateque grassata, 
quum regina it r bue instituer t, tunc tan em desaevit: ip um 
anni t mpu commodum ei benignumque se praebuit, quae a 
rigentibus G ermaniae oris sub ho aestuo iori caelo, non sine 
aliquo saJutis discrimine, tenella et !ono-o itinere lassata erat 
p rima aestate commigratura; crebri iunio men e demi si im
bres advenienti supremum ver quodammodo prorogarunt; divus 
Ianuarius, praecipuus huius urbis regnique patronus cuius 
honori rex insignì pietate militarem procerum principumque 
v irorum ordinem inst1tuit, suo mire liquescente cruore, quod 
optabatur, hoc superiore mense maio, felic itatis signurn ostendit. 

Quibus laeti imis omìnibus augemus animos, nec promi
scua, et, ut ita dicam, traJaticia regnorum bona ex his regiis 
nuptiis certo speramus, sed ut earum caussae, qua principio 
exposuirnu , sunt quam quae maxime mirae, coniugum laudes 
aliis pares perquam raro contingunt, ita gloriam inde orituram 
singularem fore confidimus; quod alterum dicendorum cap t 
ini tio proposuimus. 

Iam enim ex rerum gestarum monumentis compertum 
exploratumque habemus Polonorum r ges magno Turcaru m 
domino, communi christiani nominis hosti, terr tribus cop ii s 
non modo fortissime obstare, sed saepe etiam infestissime affi
cere . Quid autem neapolitanus rex classib us in eum possit, 

ogerius, no trorum regum primu , gra issimuni lnculentissi
mumque dedit exemplurn, q i, rnaritimo bello in Asiam 
traiecto, pr eclarissimas Graeciae urbes exr ugn av it, et ex ip a 
Constantìno oli eiusque imperiali praetorio opimas praedas 
avexi t, universoque rienti tantum terrorem incu it, ut Ba
bylone usque eius incubator ipsius amicit ia m per lega tos ora
tum miserit-quae gloria ab Indis Octavio Augusto Cae an, 
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cum rornanum imperium longinquo amne Euphrate clau isse , 
ii que e et ferme conterminu , forta se minor contingerat, -
complure aracenorurn in Africae ora ita urbes cepit, earum
que r i tributum imposuit. Con ecuti porro rege , onhmanni 
a ue\'i , deinde uevi ab Andeca is , tum ndecavi ab Ara
aonii , rur umque Aragonii ab Andeca i infe tati, imperium in 

Afri amque proferre et constabili re nequiverunt. At 
ar lu , His1 ania Galliaque adgnatis, et non olum Ger

mam , Poloni quoque adfine, inferen i in iam belli secu
ram facultatem hoc augu to matrimoni nancisc itur. lnsula 

icilia ei paret; neapolitanum regnum ab tribus lateribus mari, 
ut peninsula, alluitur; qui urbium region umque situs eos ci
vile mores indigena induunt, ut nautica et na ali a rtibu 
pra tent. Etenim ab ultimi usque generi humani temporibu 
id ip um gentium more confirmant. Tyrii, antiquissimi popu
lorum, T ro in sul a colonia per uni er um ferme Medi terra
n um mare et, ultra Herculis columnas, in cean um Gades 
deduxere. a gloria d einde ad Rhodio tran iit , quorum de 
maritimis commerciis leges romanum imperium, dum universo 
terrarum or bi dominabatur, a no\ i t. Batavia ritanniaque, 
totius Interni Externique maris potentes, no tri temporibus 
celebrantur. Neapolitanus autem ager materiam ingentium 
aedifican arum instruendarumque eia ium gignit; aens vero 
audacissimos nautas educit; portus in utroque eius littore beni
ani imi t capacis imi, Misenen is in Infero, rundusinus in 

upero mari patent, quibus Italia ad futuram imperii romani 
magnitudinem traboni nata esse i a t· ut eorum altero in 

fricam, altero m rien te m ingente exerci tus brevissimo 
cur u traiiceret. 

eque illud obturbat: quod ita sit moribus omparatum, 
ut u i p l uri mum naturae, i bi minimum i t industriae, et 
maana regni n apolitani opulentia seo-niores incolas faciat. 
Nam ue ei rei iam Carolus sapientissime providet, certo pru 
d ntum viror um consilio constituto, qui de xternis et potis
simum maritimi commerciis leges concipiant: iamque aliunde 
effu a in bonas Jitteras 1iberal1tate et munificentia, qua et regias 
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scholas militum castris foede pollutas pristino nitori ac sanctitati 
restituit, et in professorum album eu m, q ui nauticam doceret, 
adscripsit, ingenia ad eas excolendas benigni sime fo et: ex 
quibu olim alius gentilis no ter Torquatus Tassus exista t, qui 
H i ero ol yma a Carolo Barbonio reciperata ceci neri t. 

Et quidem his regiis nuptiis banc egregiam praecipuamque 
gloriam eapoli perrarum urbium fatum promittit, quo nata est, 
ut ab heroicis usque temporibus semper magis magisque spl en ~ 

dore et amplitudine cresceret , quae, et mira situ amoenita te, 
et summa clementia caeli, et rara ubertate soli, et enormi 
populi frequentia, et ingenti procerum numero, maximi regis 
certa pro riaque sedes ab o nibus, qui eam isunt, dignissima 
iudicatur. Id ipsum ingens laetitia, qua populus neapolitanus 
his regiis nuptiis perfunditur, palam probavit quum Amaliam 
Carolus Caieta Neapolim duxit, qua veluti super ipsius plau ~ 

dentis populi humeris novus maritus cum nova nu pta relatus 
est, quod iam persentis erent cives eum liberis dare operam, 
qui indigenae ipsorum reges futuri essent. 

His ipsis igitur regiis tlUptiis plebeii sentiunt nationum, 
quae propri is principibus parent, felicitatem, nam, immensis 
umptibus in nuptialern apparatum, fe ta pompas, ludos, 

spectacula magnificentissime factis locupletati, an nonam a bo
vum lethati lue infestissimaque byerne vexatam non sense
runt. Hone tiores autem hanc ipsam civilis status be titudinem 
g ravi us advertunt, quum ìn hac urbe qnamplurimos maximo
rum regum inclytarumque rerumpublicarum legatos , innumeros 
advenarum principes viros splendidissimo cornitatu, quibus 
nostri proceres magnificentiam non invident, versari vident, 
q uuro regium praetorium ceterumque aulae cultum in opum 
ostentationem instru tum vident, quum r egiam ceteris Europae 
loculentissimis splendidissimisque parem fundatam vident. 

De his tot, tantis tamque exoptatis bonis, quibus per augu
stissimas Caroti Borbonii Mariaeque Amaliae Valburgae nuptias 
fruim ur , et q uibus longe maiera certo speramus, utri tandem 
nos habere meritas gratias oporteat- Elisabethaene Farnesiae, 
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quae regia dote Italiam Philippo aperuit et, felici fecun
ditate, Carolum filium dedit, an Philippo , qui eum ipsum 
prop rium nobis regem dedit, suoque inclyti principis exemplo 
e uctum regem optimum dedit, eique Amaliam, regiarum v ir-

inum lectissimam uxorem, fortissimo consilio a ientissimoque 
conciliavit- res piane in incerto est. H abeam us igitur utrique 
innumeras , maximas, immortales; ac Deo Optimo riaximo 
casti nuncupatas fundamus preces, ut p raesentia bona servet, 
perata raestet; et ita hanc regiorum coniugum, curn nostra, 

n edum mistam, confusam, fe licitatem perennet. 
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ISCRIZIO I 

G. B. V reo, Opere- vu. 13 





I 

In morte di Cat rina d'Aragona, madre di don Luigi Lacerda duca di 
Medinaceli, viceré di N apoli . 

CATHARI AE ARAGONIAE 

P RINCIPI INCOMPARABILI 

DOL R ET AMOR 

HOC MONVMENTV .f 

PI ENT I IMI PO VERE 

C I 

TVTELAE NOMINE CEDVNT 

ILLI 

ET RECTE ET BE E FACTA 

C STODIAE NT APPO ITAE 

R E GlAE JRT TE CV AE 

RO A 

Q OTANNIS MITTIT 

AETERNA OMIN IS FA MA 
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II 

Per l'edicola er tta a san Gennaro presso la porta Capuana di Napoli 
in occa ione dell ' eruzione ve uviana d l luglio 1707. 

IVO IA VARIO 

VRBI NEAP. INDIGETV 1 PRINCIPI 

QVOD WNTI VESVVI AN O MDCC li CV~ MAXI 1A 

IGNIS ERVPTlONE F ACTA DIE COMPLVRE MAGI 

MAGI QVE F E ROCIRE JAì\1 ERTI SIMVM VRBI TOTIQVE 

AMPANI AE INCENDI M MI N ARETVR SACRI O TENTV 

CAPITIS IN ARA HEIC EXTR VCTA EXCIDIOSOS lMPET 

EXTEMPLO OPPRF.. E RIT ET OMNIA SERENARlT 

NEAPOLITANI 

EIVS DIVINI BENEFICI! TI ET INNVMERVM 

ALIORVM QVIBV A BELLO FAME 

PESTILENTIA TERRAEMOTV VRBEM 

CIVITATE fQ. LIBE RA VlT ME WRE 

P . P. 

III 

I n morte d i Angela immino marchesa della Petrella. 

( 1727) 

A 1G ELAE CIMINIAE 

LECTISSIMAE FOEMI AE 

VJRTVS 

AELO RECEPTA 

ELEGANTI A 

SEPVLCHRO l LATA 

NOMEN 

HElC lVIT 
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I 

Pei funerali cele rati a aetano r ento nella chie a di an Giovanni 
a arbonara di apoli. 

(l 731 ) 

I. 

GE V DICE DI EX GENERE CA V A 

IN NEAP LITANV!\1 

PRI 1 JNTVLLT 

VTI CI CERO 

IN ROMANVf FORVM 

E PRIMVM IMPORTASSE GLORIAT R 

T NTO PRAE TANTIVS EO 

QVO CA AE ORANT R IN PEClE 

QVANT M CLENTlA PRAE TET ARTI 

S O l P L 

2. 

JNCENDH INSTAR 

A CTV PL VRA DEPASCENTIS 

CAV A ORAVIT 

TA TO INGENli ACVMI E 

T ANTA IVRIS ERVDITIONE DOCTR INA ET SOLERTIA 

VT VAE DISTRACTA EXTRARIA ALIENA VIDEBANTVR 

CONIVNCTA INTI fA PROPIAQVE PROBARET 

V DE 

RARA ILLA ET PRAECLARA 

ORATIONIS COPIA AFFLVEBAT 

VT QV AE IN CAVS l lP E NON VID ERIT 

IN JM 1EN O IVRJS OCEA O 

EQ E EXTARE .EQUE ADEO E SE DlCERET R 

' 
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Per un arco trionfale elevato a a rlo d i Borbone d uca d i Parma e Pia· 
cenza, pel suo sbarco a Livorno, dai negozianti inglesi ivi dimoranti . 

CAROLO PARMAE ET PLACE TIAE DVCI 

OB NO 'fEN BORBO l M 

SVPRA GALLICI SVA f lBl ADGNAT A 1 

COGNATA Hl PA ICI AV T RlOR M REGNI l\1AlESTATE 

AVCT . 1 

ARNE ll ANG lNI JVRE IN ITALJAM 

PR LAT l 

CV 1 ITALORVM OMNIVM 

GERMANIAE GALLIAE Hl PANlAEQ . 

CON ENTJ ENTIB STVDJI 

ANGLI CVMVLATlS Q OQVE S IS 

HVNC ARCVM PP. 

ANNO CI::>I::>CCXXXII 
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VI 

Per la tomba di Giacomo Fitz-James tuart duca di Ben ick. 

( 1734) 

IACOBI TVARTI 

BERCO ICIE 1 DVCIS 

I ACOBI II BRITAN IAE REGIS FILI! 

M XI !OR M GALLIAE E XERCIT M 

INGENTIBVS E VRO PAE BELLI LEG Tr 

RE PRAECLARE GESTAS 

ET I <IPERATORI M MORTI GENV 

Hl TORJAE NARRANT 

C IN ERE 

HIC LA PI CONDIT 

IACOBV T ARTVS 

DVX LERIANOR VM 

PARENTr OPTIMO 

F ILIV MOERENTI I 1V 

P. 

199 
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II 

Pel ritorno delP o iver ita di • apoli nel Palazzo de 1t tud i. 

PVBLICVM fV AE f 

HAC :tAXI.MA RBE MA.GNl RE GI EDE D IGN\ lM M 

PRO CA TRI 

DI IN Q ALORE ET ORDIBV HAB IT I 

CAROL S BORBO IV 

REX TRIV Q . ICIL I AE DVX PA R:\1 AE PLACE TIAEQ . 

AC MAGN HETRVRIAE P RI NCEP 

CAELESTI GALlA 

ARCHlE P . THESSAL. A REG I ACELLO ET CO - ILlO 

TVDIORVMQ E P RAE FECTO 

CVRA T E 

P RIST1NO lTORl EX PARTE RE TITVIT 

F ECITQVE SPEM ATQVE ADEO FIDVCIA ·r 
MAGNIF ICENTI IMO O PERE PE R FECTO 

PACI ARTE 

IP IVS A V PICIIS 

HEIC FAV TE FELIClTERQVE PROFECTV R A 
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Ili 

Per la tomba ele va la a Fra ncesco a racc iolo principe d i illa nella chiesa 
napoleta na d e i rgini da lla ved ova E leonora Giudice. 

( l 7 Jì ) 

FRA CISC CARACCIOL S 

IL LEL lVM P RINCEP 

VNlCVM SVAE FA 1ILIAE COLVME 

IN MATRI i O NI M DVCT 

C N TANTIA HELI ORA IVDICOEA 

IVVENAC!EN IV 1 D CE Hl PANIA R V:\1Q . MAGNAT E 

COGNATA SVA 

JP A Q VOQ E VAE GE TIS VL TIMA 

ATQ E EX E NO ITEl\I CEPTO FILIO 

EOQVE PVERO E VIVI EREPTO 

VlGEN ANNIS 

INFELI CI ORBITATE 

DOM VAE FATA CLAV IT 

V IR O MER!Tl IMO 

10ERENTI SIMA VXOR P. 

ANNO CI:::>J:::>CCXXXVII 
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IX 

Per una tatua elevata a Clemente XII in Ravenna in occasione della 
co truzione del Ponte uovo. 

(fra il 1737 e il 174r ) 

CLEME TIS XII PO T. MAX . 

AV PICUS 

Q E <1 VIATOR P TE 1 URAE MOLI 

IN ALVEO QVO VITIS PEDE I QVE FLVMINA 

AB VRBE R VE P R OCVL AYERTERENTV R 

QVORV 1 INVN DATIONIBV lNTE RIACEBAT OBNOXI A 

A BA RTHOLOM EO MASSEIO CARD. F LAMINIAE LEGATO 

TRIB A TE ANNI D CI COEPTO 

JVLIVS CARD. ALBERONIV LEG TVS R AVE NAT 1 

SVPER AMPLIS PRAEALTI QVE RCVBV V PENDIT 

NE HrNC A FLVVIORVM ALLV IONIBV 

N EVE HINC AB HYBERNI MARIS AESTVA TIS ARENA 

FACI LE OB TRVERENTVR 

EXTRE 1I MAIORI OPERI FlRl\HTVDI I SOLIDATIS 

QVI AQ IS FORTE EXVNDATIORIB ETI l PATEFIERE T 

ET LATERIBV CO fl\IVN IT I 

QVlBVS AB I FER I ALVEI AD IP lVS S PEROS AGGERE 

BI AE TRI QVE ADSTRVCTAE CALAE 

Q A VIAE COMPENDIV 1 F ACTVRV COMMEES 

BINISQ. P O TIFI CII STEMMA TI l IPSO PRI W ET VL T I W 

EXTANTIBV 

VBI TA 1 SALVTARE TANTI INDICIS S I V lE 

TE GRATA CIVITAS MO ET 

PARTIM EX ISTRICO MARMORE 

PARTIM 

EX RE OLVTA A T I Q AE LATERICIAE ARCI iATERIA 

C I DE INTEGRO F J GENDAE AN rr VIX OCTO SVFFECI SEr T 

VNO INCHOAVIT AB OL IT ANNO CI::>I::>CCXXXVI 
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x 

Per un temporaneo altare di leano eretto a san Gennaro dal eggi na
poletano di 1ontagna nel giorno della processione detta dell 'c In
ghirlandata ,. . 

(3 ma gio 1738) 

HOC TEMPORARIVl\1 TE 1PLVM 

VB I 

TATA REC RRENTE DIE 

AVGVSTA MEMORIA RECOLlTVR 

QVVM 

DIVI IA VARII MARTYRIS 

PO TIFICIS BEr E ENTA I POPVLARIS SVI 

MIRI ICE TI IMV CRVOR 

A NEAPOLlTANI ACERDOTIBVS 

PVTEOLI 

FE TA FR O DE REDIMITIS 

HA C VRBEM TRANSLATVS EST 

CURIAE MONTANAE PATRICll 

EXCITARI IV SERV T 
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2. 

DIVO I V RlO 

OMNIV '1 CAELIT 1 QVIBV PATRIA T TELA EST PERMI SA 

PRAECIPVO 

DlCATVM HV C FE TVM DTEM 

MO TA AE C R I E PATRICII 

EMPER ALIA CA TO 

NVNC ERO ETIAM LAETO IVC DOQVE A 1!\IO 

CELEBRANT 

QVVM CAROLVS BORBONIV 

PRINCEPS OPTIMV PIENTISSI fV 

CVM 'I:ARIA AMALIA VALBVRGA 

REGIA VIRGINE PRAESTA TI IMA 

INCLYTA NVPTIA ADORNAT 

ET SVO lP IVS REGE REFL RE CE EAPOLI 

ENIXE PRECATVR 

T Il LO GA FILIOR 'l NEPOTVMQVE OBOLE A CTI 

HANC SV :IMAM REGNI "EAP. FELICITATE 1 PERE NE T 



205 

I 

p r le nozze del re Carlo d i Borbone con Maria Amalia di alburgo, in 
nome dell'Uni ersita di Napoli. 

(173 ) 

I. 

POST 

PVBLlCO LVDOS 

FE~TAS PO .fPA 

PECTACVLA 

Q !BUS O 1 ' lA CIVI M PLAV TBVS PERSTREPEBANT 

1\ AE 

Q AE ACRA AMANT S ILENTIA 

ET SEDATJS GAVDfl DELECTANTVR 

VNC PRIMVM 

AV PICATl IMAS 

CAR LI REGIS ET REGI AE AMALIAE 

NVPTIA 

COMMODV 1 TEMPV 

ACTA E 

CONCELEBRA T 

/ 
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HAEC REGIA ACADEMIA 

DI T R O CA TROR 1 V V 

CORR PTA 

E T MVNIFICE TIA APIE TI Q E 

I NCLYTI REG I CA ROLI BO RBO II 

ARCTA TECTA 

ET VTILIORIB 

ORDINATA 

v c 

LEGIB 

A GV T AS 

I P IV CV 1 E G REGTA REGINA AMALIA 

I ITA VPTIAS 

N O OLVM CO 1M I CI I V 1 O B EQVIO 

CELEB R A T 

ED CERTO G R ATI A I fi OFFICIO 

LAVDIBV EXORN AT (I) 

(r) Precedente stesura, poi rifatta nel testo a stampa: « Quod l Ca
rolus re.x optimus l has schotas publicas l i1z castrormn usum deforma
tas l sapientiae siudiis nitidius recoli l iusserit 1 tibi l Amalia regina l 
u.xo1· tali vir o dignissima l suj?·a omnium civium .. commune l certo quo
que officio l felicissimum adventwn l academia gratulatur » (Ed.). 
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3· 

LO LECTI I i E R EGINA R M 

MARIA AMALI VALBVRGA 
NOVA N PTA 

CAROLI REGI 

KO I !ARITI 

FELIC ITATEI'II 

207 

E G REGlA NAT R A SV.M !A FORT 'A INCLYTAQVE V IRTVTE 

PARTA 1 

C l TV \ A DEE E VIDEBA RIS 

O 1NI O PERFJCE 

ET LAETA F E CV DITATE 

ABV DE CVM LA 

NA 1QVE ITA F TVRVM 

AB HI TIBI ADYTlS 

MV ARVM V 1EN 

APOLLO 

CA IT ( l ) 

(1) Precedente stesura: « A ugustis auspiciis concitantibus 1 ingredere 
u,-rbem 1 JJ;fat-ia A m,alia Va/burga i.flos lectissime r eginar um l et nova 
nupta », ecc. (Ed.) . 
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XII 

P el polcro del cardinal Ionico Caracciolo vescovo di A versa, el e a togli 
in quel Duomo dal nipote. 

AB BOZZO 

(1738) 

INNIC CARACCIOLO 

R. E. CARD. EPI COPO AVERSANO 

QVI 

GE ERI CLARI TVTIDE 1 

ET AMPLJSSIMl ORDIN IS DIG ITATEM 

OR AVlT ET AVXIT 

MIRO CO TE 1PTV I 

S 1\fMAQVE VITAE ' A CTIMONIA 

E T Q OD CAPVT E T RARA IN PAVPERES LARGITATE 

OM~ ES O PIMAE ECCLESIAE REDlTV 

P RJVATVMQVE PATRI.l\10 IVM 

E ROGAVIT 

OBIIT AN O DO 11 I MDCCXXX ( t) 

MARTINVS IN ICVS CARACCIOL VS 

E MARTINEN IV 1 D CIBVS 

E lVS FRATRI NEPOS 

P IETATIS ERGO P . 

(1) In bianco nel ms. (Ed .) . 
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XIII 

P..: r la terrasanta acqui tata d Ila confra rnita dei farmaci ti napoletani. 

( 173 ) 

PHAR 1ACOPOLARVM 

BV TVARIA TERRA 

S ANCTE L TRATA 

FRANCISC BONCORE 
PHILIPPI V HlSPANIARVM REGIS 

MEDICO CLINICO 

CAR LI BORB II REGI VTRIV QVE SICILIAE 

ARCHIATRO 

ET IN REGNO NEAPOLITANO 

1EDICA.MENTARII VN I VERS IS 

PRAEFECTO 

AVTORE 

AC OPERI CVRATORIBV 

REI PHARl\IACE TICAE OCTO IRlS 

ORPORATORV.M COLLATO AERE 

A NO Ci:JI:JCCXXXliX 

• 

G. B. ICO, Opere- VII. 14 
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Xi 

Jei fun rali celebrati a Bald< arr 
nella chiesa napol ta na d i antn 

Cattan o p rincipe di 
l a ria della telb. 

an nica ndro 

(febbr io r 739) 

ulla porta d ella chi a , fuori. 

BALTHA ARI ATA I 

SANCTONlCA O R E SlV 1 PRINCIPIS 

P RE--TALI 

AMPLISSil\U IRI 

1ANES 

PII QV I ADESTIS PIATE CI ES 

ulla stessa porta, dentro. 

BAL THASAR CA TA EVS 

GEN AE 1\IAIO RI B S DOJ\11 FORISQVE CLARISSl US ORT S 

AC NEAP. I CAPV NAM PATRICI.OR M CVRIAl\1 ADLECT S 

C 1\1 PRIMARIIS N E APOLITA IS FAM ILI IS 

CO NVBIVM LTRO CIT RO Q E AGITA IT 

IN SVMMV i NVJ\JE PIETATE 

IN P Rir CI PES O BSEQ 10 

IN AEQVALES OFF ICIIS 

IN MI 'ORE BENEFICE TIA 

LAVDATISSLJ\1 S 

QVA iQVAl\f AD SENI l VSQ E AETATEM P ER O XERIT 

0 1\1 IB S TAl\IEN 

AMARISSIMVJ\1 SVI DESIDERIVM RELI QVIT 



elle par ti della chie a , dirimpetto ai lati del mausoleo . 

I. 

BALTH CATA E 
-ETOCTOG! TA IT E A S PEREGIT 

IERO ABSOL ITQ E 

QVOS HOl\IINVM GE ER I 

ET BO. A NATVRA PRA Fl IT 

ET SAPIE S CVRATVRA PRODVCIT 

2 . 

DIVTI VERO CATA EVS SANE VIXIS ET 

NI I ' ID 1 ACT OSVM QVE I G E l i 

VlTAE CJTASSET l E 

SED Hl, C ET ILLA VIRI L A S EXISTIT 

1\! AGNI OPIBVS SVM IAQ E FORTVNAE I , D LGE TIA 

OCl rJ: FELICITATIS COl\1 lTEM 

FO~TI SEMPER ANIMO ESSE A ERSATVM 

3· 

P LCHER RI 1AE V IROR 1 Q r VIT CO. CED NT LA DES 

ET l A Q DAl\1 f DO ELOGIA 

S NT SV PERSTITES Q OS FORTITER SAPlENTERQ E 

ED X ER 

Q ALIS PATE RFAMILIA BALTHA R ATANE S F ERIT 

TALIS ILl S TALIS EPOS T STANT R 

I LLE D X TERl\JOLE SI ~I 

VRBI P RAEFECTVRA 1 

COMI SA PIE TIA AC LE I l RT TE GE RlT 

HIC ANVERSAE C l\1. 

NO D 1\I IRILI AETATE 

01\I r I BV S 

VIRI OPTIMI 

FIDVCIAM NEDVM SPEM OPTlMAl\1 1AXIMA f FACIT 

2 r r 
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L G BRJS LA DATIO 

P RONlS RIB EXC!P[ SOLET 

CV l QVI 'AT R AE CO -cESSIT 

IS Q ALIS CA A E S IN VITA 

I ERIT 1 LTOS 

L A SERIT E 11 E l\1 

HOC l\10N 1:E T M SA 'E PERE • IV 

I 110RTALIB S HOMINVM PECTORI B S EXCITAT R 

Q AM QVAE PERITVRO TA DEM MARMORE AVT A E RE 

h G NT R 
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Pei funerali celebrati alla memoria di Giacomo France co Fitz-)ame 
Stuart duca di Liria e di Berwick nell chiesa napoletana del Car
mine 1agg1ore il 17 m::tggìo 1739. 

IAC Bf TUARTI 

VIRC VICEN l l D CI E RI M FUNU 

I. 

IACOB S STVARTVS 

PRl l L M PVBESCE S 

SVB PRAECLARlS IMO AR 10RVM I iPERATORE 

1ACOB0 VlRC VICEN I\ l'li DVCE PARENTE SVO 

1\CILITlAE TIROCINlVM 

IN GALLIA l [T 

ET IN P RlMl ORDINtB 5 

REI MILITAR IS CIENTIAM 

IN GALLlA. l Hl PANl.A AD RHE :\1 

VNDE\ IGESJ 1VM AGE TS AETATI ANNV.M 

PARENDO I 1PERA.\'DOQ. PERDID!CIT 



2!4 

ADG ATI REGI IN 

ET RO IA A CRA l 

l CRIZio.· r 

2. 

A R GNA RESTITV E N DI PIETATE 

BRITA • · rA 1 REVEHE DI T\' DIO 

AD A ALE I EXPEDITIONE~f IN COTIA 1 PROFECT 

1VLTA Q lDE 1 IRT TJ FACIL'ORA E D!DlT 

Q A 1 l T\ IDA FORT NA D TIT IT 

NAM VE O EA HO TJ L ITER E lENTE 

N E PARTBI BMER E PARTIM FRACT AE 

ET PER LO GI ' Q A LITTORA LONGE L T E VE DI IECTAE 

Q\ AMOBRE 1 TVARTV 

E P RO XIMA GALLIA BRIT INVIS ' S 

AD PH ILIPP :M Hl PANIARV 1 REGEM AD !IT 1ILIT ATV f 

C I VT C M DIGNITATE OPER 1 DA RET 

INCLYT PA RENS 

PRil\1I HI PA IAE 1AGNATVM OR DI NI LOCO 

ET DITION\ 1 Q lB ·s IN HISPA IA DOMINABATV R l RE 

CE lT 

3· 

PHILIPPVS 

REGIV 1 TVA RTI GEN EGREGIA 1QVE IRTVTE 1 

S P CTAN 

PRAECLARIS HONORIB OR AVIT 

1AG I AR1\10R Vl\1 IMPERli P RAEPO IT 

1ILITARI A REI ELLERIS T OR Q E IN I GNI IT 

ET FE fiNAE PRIMARIAE El VPTV 1 DATAE OPfB 

CVMQV E IRVM 

ET MILITARI V IRT TE 

ET EN TORIA APIE TIA 

AEQ E PRAE TA TE 1 

ANI 1AD ERTERET 

A XIT 

A 1PLTSSIMA AD 10 CHO R M l I!PERATRICEM L EGATIONE 

HONE TA IT 
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IN _JOSCHICA LEGATIONE 

T ART 
El\ FER IE l 1 IEN l I !PERII 

TATVM RELIGIONEM LEGE fORE PACI BELLIQ. 

ARTES C M lERCIA 

CO 'TE:\!PLAT 

EA DE RE LIBRO Hl PA ICA LT ~G A AD Ll BE RO 11 IT 

TANTA APIE TIA L C BRATO 

T EOR M LATI A VER IO E EDIT 

A TOR 

I NTER RERVMPVBLICAR i CRIPTORES TILIS IM HABER ETVR 

E.T A E Q I IRI DOC I ID OP F RTE LEGER VNT 

ING ENTI D IDERIO DEFLAGRANT 

VT ElV COM fENTARII 

Q IBV lP l VITA NARRATVR 

P 'BLICI IVRl FIERE T 

EXEMPLAR 

ENAT RI D Cl Q. fAXl II 

5· 

CREDAT PO T ERITA 

N fQVE AETA O TRA VIDIT 

TVART M 
D 10 CHO LEGATVM 

PATRIAE RELIGIONlS DlLIGENTIA 

DIVINA ROMANOR l CAEREMONIAS 

PALArlf CELEBRAR! CVRA E 

PONTIFIC E.l\1 . RO iA IN E I ORBEM MlTTI 

QVI PONTIFICII ACRI OPERARETVR 

ET I N l\fE ROS QVI GEBANT CATHOLICOS 

TlPE LARGITER EROGATA TENTA E 

QVA E SANE S T 

NON PROFANI VIRI 

SED CA T!S Il\11 CERDOTI 

OFFICTA 
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6. 

T ARTI 

M IBVS 

NEAPOLTTANO IN PR IMl 

PACEl\i AETER A.J 

OPTARE I FASQ E E T 

Q I 

:10SCHICA BENE GE TA LEGATIO E 

NDE DVPLICI MILITARI TORQVE AB IMPERATRICE DONATV 

DI CES IT 

IENNAE AGEN 

PHIL I PP REGI 

OPI 1A i PARJ\1AE PLACE TIAEQ. S CCE IONEM 

FOEDERE ICTO RETVLlT HATA f 

VNDE PO. TEA 

REBVS IP IS OICTANTIBVS 

AD NOS IN PROPRI M CERTV fQVE REGNVM 

CAR LVS B R NIV 

OPTr:t\fV PRINCEPS DED CTVS EST 

7· 

I TEGERRTMV VERI VLTOR 

ET GENTI M IVRI SERVA TI IMV 

TANTA IN LEGATIO TB CLARVlT AVTORITATE 

VT CVM DE POLO ORV I REGE CREANDO 

AROL M AV TRIV f Il\'IP. ET l\10 CHORV J IMPERATRIC6: 1 I -T R 

AC Hl PANIARV 1 GALLIARVMQ. ET ARDI IAE REGES 

CA A PRl S Q AM ARMI DI CEPTA RET R 

CAE AREI 

I CLARIG TIONE LITERARII TYPl EDlTA 

ST ARTVM 
FACTf r R l QVE VI 

DA RE T TESTEM ADIGERE T ARBITRVt-.1 
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8. 

INDE 

ITALI CO BELLO EXORTO 

NEAPOLI AC ICILIAE REGNA RECIPE RA T I 

PLVRIMV ADF JT 

ET J EXPVG ANDA CA IET A 

OMNIV:.\1 IN 1EDITERRANEI OR I OPPIDO MAX IME INVICTO 

QVAl\1 1\IVLTVM CO 'SILII ET OPER AE 

CONTVLIT 

9· 

QVJA MILlTAR E OMEN GRAVE fNTER OCIOSO 

ET I.ITERARV 1 ERVDlTfO A M 

IN AEQ ALIV I COET 

EDVLO SE OCCVLTABAT 

ODIOSA 

NEC QVICQVAM NJ I IN .MEDIO PO ITV 1 LOQ EBATVR 

ET QVIA VLGV MAG OS VIRO. R BVS EXTRA O PO !TI 

AE TDIAT 

C LTV MODIC AGEBAT 

T NI AP I ENTE E I VS 1AGNITVD1NE,i I TELLIGERENT 

IO. 

SED A PH ILIPPO AD O T RVM REGEM LEGATV 

V DEQVI QVAGESIMO VlTAE A O VPREMVM OBIIT 

lVCVNDA RE RVM IMMORTALlVM EXP ECTATlO E ITA PERFVSV 

T CHRISTIA VS OCRATE MO RI V IDERETVR 

ET I~ SVPRE:\HS TABB. 
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T M ALVTARIA MO~ITA 

FILII SYA lP I MA PER C RIP IT 

T TAKTA APIE ~T IA R FERTA 

E -EC 

l ~· BAL EO CR ORE~ EFFV DE 

A DlTORlB\ HA T SA 'E OICTA ET 

AC RB M AN E FV V 

I !T E A O 

S l VIRTVTE EXPENDA 

ERE QVA 1 ACERBI IM 1\'I 
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XVI 

er un pal zzo re taurato nell via napolet na di an Giovanni a Car
bonara da Luigi Molinelli , con ole genove e in N poli . 

(!740) 

IN HAC IA 

B PRl CIS EAPOLITANI REGI B A\'G TA 

IN QVA l XTA REG I ~1 P RAETORI :\1 lTA 

EQ E TRE L DI ED EBANT R 

ET CARO L V I fPERATOR 

H C DELAT AB Hl PA IA PERSO AT S OBEQ ITAVIT 

AL V IV IO LI ELLl S 

R E I P . GEN E SIS AD CAROL\'M BORBO J. l M NEAP. ET SICIL. R EGE 1 

ABLEGATV 

HA AEDE 

CLARAE BOMBACI E XOR I DOTALE P RAEDIVM 

ABS RDA Q ALENT E Q. 

PRO ANTIQVA LOCI A fPL ITVDI ' E 

A F DA111E TI~ HAC ELEGANTIA ET ITORE 

EXCIT IT 

AN.:ro CI:>I:>CCXL 
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X II 

P l rifacimento, dovuto ai fratelli Giuseppe e Pasquale larciano, della 
ca pella della famiglia Ti bi nel Duomo di Napoli. 

F L I 

( 1741) 

H C ACELL 

TQ E Ht:JC IBIDEM (<;p LCHR\ :\I 

TI BIA PATR ICI 

A. ' O no. u 
MEL PH ITA V. FVKDAVIT 

IDCLXXXI 

ET lP LV' FAMILIA EXHA STA 

LEGE R ED l ER Nr 

AD THER lA 1 DE A CONA 

FO E.MI AM N BILI GE E R E ORTA:\! 

IV FF. 

IO EPH ET PA HALl 

EX ETERI T HONORATA AARClA OR M FA:\1ILlA . 
P R FECTI 

IB l l Q E PO TER I 

EXCOL ER NT ET OR AVERV T 

ANNO l\fDCCXL! (I) 

(1) n precedente abbozzo: « H oc sacellum. l atque heic ibidem se
p ulcllrum l Fulvius Tisbia patricitts melphitamts i. c. l sibi stàsque po
steris j"tmdavit l et ipsius familia ezhausta l ad Theresiam de Aucona l 
leo-e redierzmt l cuius ff. l l osephus et Paschalis JIIIarcianì l indigenae 
1uapolitani autiquissimi l excoluenmt et ezor nanmt ,. (Ed.). 
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X . I Il 

Per la nomina di Filìpp di B rbone iuuiore a generalissimo del corpo 
d i pedizione pagnuolo in Italia. 

(1742) 

PHILIPPO V 

Hl P NIAR 1 REGI OPTI 10 AC POTENTIS IMO 

ET LI A ETTAE FAR ESIAE 
FELICl FOEC' DITATE REGINAE 

QVOD 

TRES FILIO MARES EDID ERINT 

Q O REGIA B RBO lOR 1 DOMVS 

PLVRIB FVNDA l ENTI 1N !STERET 

ET ITALIA lA 1 VN 1 HABET 

CAROLVM NEAPOLIS ET ICILIAE REGEM 
POPVLOR .M DELICl J.\1 

ET PHILIPPVM AL TERVM 

PRO 1PTIS GE Ti M OB EQ li IAJ\1 10X EXPECTAT 

ITALIA G LLIA HISPA IA 

ONCEPTl 

Q AE ITI Sll\IA GRATE NA FOR 1 LA VERBI AGVNT 

c 
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XIX 

P r la nascita, a Filippo di Borbon e iuniore e a Luùo ica I abella di 
Francia, della loro prima fi lia I abella 1aria, , probabilme nte, in 
occasione delle feste celebr te in Napoli per l 'occasione. 

(gennaio 1742) 

D E ABB ZZI I N ' UN ICA ISCRIZIONE 

I. 

PHILI P BORB 

REGIO P RI CIP! 

Q\ D 

LAETI O 1I lB 

E X LVD ICA ISA BELLA 

GALLIAR 1 REGI PRIMVM _ ATA FILIA 

R EG lAM P ELLA f V CEPER IT 

ET AVGV TA OBOLE PA RAR! COEPTA 

IBI P STERl QVE 

SlT ITALIAE PRINCIPAT M AV PIC TV R S 



c 1 
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2 . 

IAG .. M A\ G E A.:rLIVM 

ET :\lAI RE 

PHlLIPPE BORBO I E 

QVOD 

REGIAE PVELLAE E X TE RECEN NATAE 

QVAE Q E P ROPRI! MV ERI B 

l 

REGNA ET PR 

1\11 ER A 

SAPIENTI M 

ENV 

CHARlTE 

PROF R .TES 

\T F O RT r. ET IRTV 

M lESTA ET AMOR 

ADF ERI T 

COMITES El A CILLAREr T R lN VITA 

22 3 
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Pe r la tom ba da e levare nella chi a napoletana di San Domenico Ia -
gior al marche razio Rocca, caporuota del Sacro Real Consiglio, 
reagente della Real Camera di an a Chiara e delegato della rea! 
giuri d izione. 

(dopo il ma io 1742) 

HORATI ROCCA MARCH. 

\ · r EX QVAT OR C. I DIC M DEC . RIIS PRAEFECT 

ET IN SA CTAE CLARAE CON ILIO E TATORI 

VIR 

IVRlS CIENTIA PRAE TA 1TIS IMO 

ET FOREN I ELOQVE TIA DI ERTIS IMO 

I 1 Q O I 1 OM I RE SEV PRI ATA EV P BLICA 

DO fi ABAT R 

ANIMV R CTI TE AX ET VERI CVLTOR 

ITA T OM EM ITAM EME 

IN CA PR IMOR M CIVITATJS ORANDIS 

ET l S MM!S 1AGI TRATIBV OBEVNDI 

AD HAEC VI S PRISCA MORV f EVERITATE 

PROPE EGE TEM OB C RA lQ E FAMILIAM RELINQ ERET 

QVARE CAROL REX NEAPOLI ET SICILIAE 

T ALlA CIVIS JN REMP. IERITA EXPE DENS 

AD E M MORTI PROXI IVM 

CODICILLO MI IT 

I Q IB FRA Cl CV 1 F. 

C I IAl\1 LEGITIM AETA AD CAP E DO HO ORE ERAT 

MAGNAE C RIAE VTCARIAE IVDICEl\l DE IGNA IT 

ET PATER 1 MARCHIO ATV DECV SVB TITVIT 

PA R ENTI OPTIMO 

H C HO E TAM MEMORIAl\f 

FILI l Pl ENTI IMI P. P. 



P ARE I PRE E T T I 

QU LE CE RE CI ILE O DEPUTATO 

ELLA C LONlA SEBEZIA 

ELL' ACCADEMIA DELL'ARCADIA 

PE L STAMPA DI ALCU I LIBRI 

G. B. xco, Opere· vrr. 15 





I 

Per i « Componimenti in lode del gionzo natalizio di Filippo V recitati 
a di XJX dicembre MDCCIV nell1accadem.ia per la celebrazione 
di esso giorno nel real palagiol tenuta da don Giovanni Pacecco 
duca di Escalona viceré di Napoli (in apoli, presso iccolò Boli
foni , 1 DCCV),., 

(Al duca d' Escalona, viceré di Napoli] 

Excellentissime princeps, Iaudum olumen, quarum magni
ficum argumentum Philippi V Hispaniarum et eapolis regis 
natalis dies, tuo imperio, excellentissime vir princeps, recen
sui; ac n dum nihil prave dictum quod minueret rnaiestatem 
notavi, sed omnia bonis omnibus piena et obsequii gloria 
refertissima comperi. Tuae sunt modo principis, et doctissimi 
principis, partes et publicam libri lucem iubere et de hac nostra 
censione iudicare. 

Datum Neapoli, III! idus iulios anno MDCCV. 

Tui, excellentissime princeps, 
devinctissimus cliens 

lOHANNES BAPTI TA A VICO. 
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II 

Per l'opera: « Di 1 CE ·zo GR vr A T1·agedie cinque (i n apoli, nella 
stamperia dì Felice l o ca, 1DXII) ~-

[ l conte Carlo Borromeo, iceré di Napoli ] 

Eccellentis imo signore, ho letto, per comando di ostra 
Eccellenza, il libro il cu i titolo è: Tragedie di Vt'ncenzo Gra
vina giureconsulto, nel quale non ho alcuna cosa notato che 
offenda la reCYal giuri dizione o i c1vili o turni. nz1 i o seno 
che il dotti simo autore con mara i !io a facilita fa discendere 
nell ' intendimento del teatro gli alti simi sen i della piu ripo ta 
filosofia, che è il principa l fine della poesia utile alle repub
bliche; e, faccenda signoreggiar la era imitazion sopra l 'arte, 
la quale è fatt tutta er la era imitazione, ci fa a ertire 
le collere e le querele de' grandi non do er es ere iscompa
gnate da un propio lor contegno e da una siCYnoril gravita. 
Ma, ciò che piu importa, non s guendo egli da artefice i pre
cetti, ma riflettendo da filosofo al fine dell'Arte- perché ella 
fu scritta acconcia alle gentili repubbliche, le quali non vole
vano che le pa ioni si stupi dis ro né si frena sero , perché, 
per le passioni moderate, i cittadini operassero ben , appruo
va ano i mediocri uggetti del le tragedie; ma, tra noi cri ti ani 
non a end termine l 'orrore del iz io e la irtu essendo tutta 
riposta in patire,- e o gli ha scelto e tremi e, do unque può, 
desta abbominazione de ' rei costumi della cieca gentilita e 
contro a' vizi de' grandi che rovinano gli Stati. eli' iste so 
tempo e pone in mostra maraviglio e irtu a ltrui che gli con
ser ano, acciocche i prencipi, come in uno specchio posto 
all'ombra di maggior lume, piu ch iaramente i ravvisino buoni 
o si ra veda n ca tti 1. 

E per tutto ciò lo stimo degnissimo delle stampe , urché 
cosi piaccia a Vo tra Eccellenza. 

Napoli, ro ettembre 1712. 

Di ostra Eccellenza 
umilissimo servo 

GIAMBATTJ TA DI !CO. 
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III 

Per la c Compendiosa spieg-a::ione dell'impresa, motto e nome accade
mico del serenissimo Cesare Viclzelangelo d' Avalos, d'Aquino, d'Ara
gona marchese di Pescara e del J ·asto ... , 17·a gli A g, itati della citta 
di .1 ardò detto l'infaticabile e della loro accademia principe per
petuo, con un ragionamento poetico sugli sogni, per me:;::o dei quali 
si descrivono le figure geroglifiche e motti allegorici ovvero emblemi, 
concernenti alla suddetta impresa e con. varii versi latini e sonetti 
ÙL lode dell'A lte::::a ua, C mpo Li da IOV , G1 EPPE G IRO DA 

_!A RCHE E DI A ETO tra gli tessi A agitati ud ce, d ed icati 
all'eminentissimo signor cardinal lvaro ienfuego .. . (in apoli, 
nella tamperia di F lice losca , ~ I CCXX ) ». 

(Al cardinal Michele Federico d ' Althann, \'iceré di Napoli] 

Eminentissime princeps, iussus a te, princeps eminentis-
ime, legi enarrationem emblem, tis, per cuius occasionem sive 

oblatam si e arreptam praeclaris imu auctor Iohannes Io ephus 
Gironda Cannetensium marchio Romani Imperii primorem in 
a ugustam domum cum suo ip ius studi , tum maiorum g loria 
quam optime meritum studio i sime collaudat: quod sati ar 
gomenti sit eam typis literariis mandari po se. 

Dabam Neapoli, IV eidus septembre anno 1DCCXX 

IV 

Tui, emin nti sime princep , 
devincti imus cliens 

IOHA • E B PTI TA VICU . 

Per le « Lanze d ' JPOLITA CA TELMI T ART, E'RI CIPE DELLA Roc-
CELL , in lode dell'eminentissimo Antonio llfanuele, o-1•an maestro 
di 11-falta (in Napoli, 'ID CXXIX, nella stamperia di F !ice 1.osca) » . 

[Al onte Luigi di Harrach, viceré di Napoli] 

Eccellentis imo signore, per ubidire a' comandi di Vostra 
Eccellenza ho ri eduto il libro il cui titolo è: Stanze d' IPOLITA 

CA TEL 11 STu RT, ecc., e non solamente non vi ho scorto 
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alcun detto che offenda punto la regal giurisdizione, ma lo stimo 
degni imo delle stampe, siccome quello che gra \i emente ci ap
pruo a che, o e genero ita di natali, altezza di stato e splendor 
di educazione i apparecchiarono da gran fortuna a do er 
ser ir alla irtu, che èsti negli ingegni vaghezza de' bei la
vori o di colte pro e ov er di leggiadre rime, producono 

era signoria di stil.e , non affettata nobilta di sentimenti e 
quel tanto diffidi nesto di naturalezza e sublimita. 

Cas , 15 decembre 172 • 

v 

Di ostra Eccellenza 
riverentissimo ervidore 

GIAMBATTISTA ICO. 

Per le « Tragedie crisiia1Ze del duca ANNIBALE MARCHESE, dedicate al
l'imperador de' cristiani arlo VI il grande (in apoli, MDCCXXIX, 
nella la mperia di Felice Mo ca)» . 

[ Ilo stesso] 

Eccellentissimo principe, per comando di Vostra Eccel
lenza ho letto le Tragedie d el duca Annibale Marchese, e 
stimo appartener i allo plendore di questo reame che da Na 
poli esca alla luce del mondo la tragedia propia delle repub
bliche cristiane, la qual a popoli- che, quanto riescono men 
docili ad apprendere da quantunque robusti raziocini , altret
tanto sono ben dispo ti a profittare degli esempli maravi 
gliosi- inseo·ni ne' teatri i do\ eri della religione, la qual 
sola è efficace a produrre gli altri tutti delle morali e delle 
ci ili virtu; e la medesima insiemernente, per lo principal fine 
onde fu ritruovata, con la stessa in itta pazienza de' suoi eroi, 
ammonisca i principi a r iverire e temere le lecrgi eterne della 
natura e di Dio . Laonde, poiché esse alla di lui sacra soa e 
ombra rifulgono, debbono que te tragedie essere tanti pub
blici testimoni che ' l nostro augustissimo regnante imperador 
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Carlo I d' Au tria sia egli principe per zelo di religione e 
per amor di giustizia gloriosissimo. Perlocbé deesi fermamente 
sperare che l'italiane scene debbano e godere di lor tanta 
utilita e rallegrarsi col di ino ben culto ingegno del chiaris
sim autore, che le faccia comparire ricche di quel piacere 
che dilettan o trattenga, finché cali il panno, gli spettatori, 
e di meritarne l 'univer ai applauso co · alla di lui natia no
bitta come alla ingoiar irtu dell'animo. Alle quali, e non 
altronde, quel natura l ublime proviene che è sommamente 
desiderato in . i fatta spezie di gra nde poe ia: che sia ella 
animata da sublimita di sentimenti e vestita di signorile e 
g rave naturalezza di favellari. 

Casa, 6 genn io 1729. 

I 

Di Vostra Eccellenza 
os equiosissimo servitore 

GIAl\IBATTl TA VICO. 

Per le « Poesie div erse di GIACO ro A TONIO PAL riERI di Napoli, ac
cademìco Stellato, dhise in quattro parti (in Napoli, MDCCXXIX, 
presso Stefano Abbate) » . 

[Allo stesso] 

Eccellentissimo signore, per comando di Vostra Eccellenza 
ho letto il l ibro il cui titolo è Poesie diverse, ecc.; né vi ho 
scorto alcun detto che punto offenda la reai giurisdizione né 
i buoni costumi . E perciò tim che si possa dare alle stampe, 
ove cosi piaccia a ostra Eccellenza. 

Napoli, 15 maggio 1729. 
Dell'Eccellenza Vostra 

umilissimo servidore 
GIAMBATTISTA VICO. 
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VII 

Per l'opuscolo: c f!l fll1uralf! dt!lla sf!mprf! <Tloriosa memoria df!l sommo 
p onlf!jiu Bf!nedetto XIII, orazione detta nella cattedrale di Capua 
il di xs marzo 1DCCXXX, all ' e cellenti simo e re erendi imo mon
sia nor patriarca di Co tantinopoli :\1ondilla Orsini, nipote del defunto 
ed arei e covo d ella opra delta itta di Cap ua, dal padre Gw EPPE 

Co PPOL , della Congre zione d ell' ratorio di apoli (in Napoli, 
nella tamperia d i Felice 1osca, 1730) lf . 

[Allo stesso] 

Excellentissime princeps, te demandante, princeps excel
lenti sime, orationem in funere Bene icti XIII pontificis maximi 
e patre Iosepho Coppola e Congregatione oratoriana , Capuae, 
in pontificio tempio, habitam, recensui. ec ullum omnium 
iurium Regni laesum offendi, sed et oratorii ductus pruden
tiam, sententi arum gravitatem, elocutionis splendorem atque 
adeo christianam pietatem et sapientiam qua tota perfunditu r, 
sum conternplatus, auctorque sum ut literariis, uibus piane 
digna est, typis detur. 

Datum eidibus maii anno MDCCXXX . 

Tui, xcellenti sime princeps, 
devinctissimu cliens 

lOH A NE BA PTJ T A IC 
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VIII 

Per c La Cristiade di l RCO -G JRO L A IO IDA d a Cremona, vesco\·o di 
Alb , tr, portata d al ver o latino all 'ital ia no da To .t ! A o P ERRo. ·E, 
::tcerdote ecolar e d i Lecce, con a rgomenti ad o ni li b ro e annota

zioni me e \·i pe r chiarezza e orn a me nti di alcuni luoghi, ag iun tavi 
anche nel fin d i e a la traduzione d i due altr i poemi dello stesso au 
to re: D ei bachi e D el u-iuoco degli scacchi (in ~npoli, 1DC ~XXXI II , 

nella s tamperi di Genna ro Muzio) ». 

[Allo st o] 

Eccellentissimo signore , per comando di Vo tra Eccellenza 
ho letta la Cristiade di eronimo Vida tradotta nella nostra 
volgare lingua dal acerdote don Torumaso Perrone , né i h o 
scorto punto eh ' o ffenda le regal giurisdizione. E non solo non 
corrompe, ma gra ndemente mi ·liora i buoni costumi, perché 
fatta d ' un poema eroico il qual è lo piu pro pio delle cri tiane 
repubbliche, che con le olcezze poetiche insegna ad imitare 
le irtu comandate dalla nostra santa religione, sopra le quali 
esse tutte sono fondate. E, per l'intendimento de' popol i, il 
chiarissimo traduttore l'ha fatta con chiarezza ugual alla no
bilta del sublime argomento, e con tanta facondia he le cose, 
le quali vi i dicono sembrano essere state concepute alla 
maniera di pensare italiana, tanto nulla odorano di la tino, in 
guisa che, non gia ella ha a chiamar i traduzione , ma una 
perfetta parafrasi. Di piu, ne' luoghi dove abbisognavano , 
l'ha schiarita con dotte e propie, e perciò bre i, annotazioni. 
L ' altre due, una de' Bac!ti, l'altra del Giuoco deg li scacchi, 
per l ' innocenza delle materie e per la simiglianza del pregio, 
meritano la ste sa censura, ché la prima per lo bene, la se
conda per lo piacer onesto del pubblico, ove l'Eccellenza 
Vostra si compiaccia di comandarlo, stimo degni sirne delle 

stampe. 

Napoli, 6 ettembre 1732. 
Di ostra Eccellenza 

umili imo e riverenti imo servidore 
GJA;\!BATTI TA \ !CO. 
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IX 

Per e: La Cleoapatra del cavalier CIPro. E CJGALA DE' PRI CIP! DI 

TIRI LO, tra gli arcadi dett Demalgo Dinostenie e (in Napoli, 
:\'IDCCXXX I, nella tamperia di Gennaro e incenzo Muzio) " · 

oi infrascritti specialmente deputati, avendo, in vigor 
delle leggi d Arcadia, riveduta la tragedia intitolata La Cleo
patra del cavaliere cipione Cigala ecc., giudichiamo che 
l'autor di essa possa nell'impressione servirsi del nome pa-
torale e nel frontespizio possa mettersi l'in egna del nostro 

comune. 

LAUFILO TERIO (Giambattista Vico] 
A DRO IlO PETROSARIO 
poeti arcadi deputati ( r). 

x 

Per l'opuscolo di Giuseppe Pasquale Cirillo: « Oratio in regia neapoli
Lana A cademia postridie nonas novembres habita pro solemni studio-
1' ttm instauratione, v iro amplissimo Bernardo Tanusio, Caroli 
Borbonii 1·egis tuapolitani a secreiis, dicata (Neapoli, Felix Carolus 
Musca, 1737) "· 

[Al re Carlo di Borbone] 

Rex celsissime, tuo imperio orationem de literariis studiis 
auspicandis a Iosepho Cyrillo, tuo iuri antecessore doctissimo, 
habitam legi, nec in ea quicquam, quod Tuam regiam Maie-

(1) Un parere press'a poco simile, sottoscri tto da Laufilo Terio (il ico), 
Sicildo Parteniate (Pier Mattia Gr uthe r duca di Santa Severina) e Clo
lalgo Corebeo (Marcanton io Toscani), è nella Raccolta di componimenti 
delle Colonie sebezia in lode delle Maestd di Carlo di Borbone e di 
Maria Amalia di Valburgo, 1·e e ?'egina delle due Sicilie (in Napoli, 
MD CXXX III), e si riferisce all'insieme di quei componi menti (Ed.). 
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statem minuat aut bonos mores corrumpat, notavi: quin dignam 
hac tua Italiae incl yta Academia, ac proinde te dignam feceris, 
censeo, authorque su m ut literariis formis mandetur . 

Datum Neapoli, V idus novembri anno MDCCXXXVII. 

Tui, rex potentissime, 
ob quenli imus cliens 

IoH E B PTISTA Vrcu 
latinae eloquentiae professar ac hi toricus regius. 

XI 

Per la « Oratio :caQ<XLVEnxaL ad seminarii matherani alumnos in sol
lemni studz"ontm instaura/ione, habita a IOHAN 'E BAPTISTA S PENA, 

sacerdote neapolitano, eiu dem rectore et anteces ore (Neapoli, 
1DCCXXX III, typi Felicis Caroli Mo ca)» . 

[ llo stesso] 

Summe rex, tuo iussu legi clari viri Iohannis Spenae epi
stolam praestantissimo medico tuo Francisco Boncore inscri
ptam et orationem de bonarum studiis literarum auspicandis 
habitam, utramque sane multa eruditione et latina elegantia 
lucubratam, nec non tuis regiis iuribus bonisque moribus in
noxiam inveni. Quare dignas quae literariis formis mandentur 
censeo, si hanc meam censuram tuo imperio ratam esse iusseris. 

Dabam Neapoli, eidibus mensis maii anno 173 . 

Tui, re· celsissime, 
obseq uenti si m us cliens 

IoHA .. ·E BAPTJSTA Vrcus. 
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XII 

Per c La discipliua del cavalier giovane, divisata in tre ragionamenti, 
di lCOJ:, GAETA l DRLJ:, 1 AQ J[,A 0 1 RAGO A, ignare di tutta la 
famiglia (in apoli J1DC XXX III , nella stamperia di Gennaro e 

incenzo Muzio) ». 

[Allo te so] 

agra Real Maesta, ignore, per o tro regal comando ho 
letto La disciplina ecc., di i cola Gaetani, ecc.; né i ho 
scorto co a che punto offenda una menoma vostra regal ragione 
e la uale non anzi gio i che nuoccia a' buoni co turni, e 
spezialmen te della nobile gioventu. Altronde vi ho o servato 
celta erudizione, profonda dottrina, fino giudizio d'intorno al 
apere e tutte le parti sue: le quali pregevolissime doti, accop

piate alla grandezza e splendore del di lui nobilissimo sangue, 
appruavano a l mondo la ostra sovrana sapienza di averlo 
trascelto per uno de' vostri consiglieri di tato. E, per tutto 
ciò, stimo l'opera degna di dar i alle pubbliche stampe, o e 
la Maesta Vostra se ne compiaccia. 

Napoli, 25 maggio 1739. 

o tra sacra rea! M aesta 
umili imo d o sequiosi simo servo 

GJA tBATTI TA reo. 

XIII 

Per l '« Orazione in lode di san Catello vescovo, protettore della cittd di 
Castellammare, recitata quivi d al padre BRR RDO MARIA GJACco, 
frate cappuccino (in Napoli, MDC XXX III, nella stamperia di Gen
naro e incenzo 1uzio) ,. . 

[Allo st so] 

Sacra Real Maesta, per ubidire a' reali comandi vostri ho 
l etto l' Orazione ·in. lode di san C a t ello ecc. , né vi h o scorto 

erun detto che punto offenda la vostra real giurisdizione o 
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corrompa i buoni costumi. Anzi i ho osservato una robusta 
eloquenza, a cui credo che, oltre il grande ingegno e la scelta 
e rudizion e del chiarissimo autore, conferisca ben molto il se-

ero i tituto della sua austera religi·one, la quale sdegna ndo 
tutti li piaceri del corpo e tutti g li agi della fortuna, non è 
in altro impiegata che a meditare li di ini beni della cri tianà 
virtu, daJla quale lunga e mo lta meditazione di cose tutte su
blimi si forma il petto di una celeste facondia, onde cotal 
ordine religioso ha dati tanti famo i sacri oratori. Per lo che 
la timo degna delle pubb liche stampe, ove questa mia cen-
ura sia avvalorata dal vostro sovrano a rbitrio. 

apoli, 7 no embre 1738. 

o tra Maesta 
ossequiosi imo servitore 

GIAMBATTJ T A Vrco. 
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I 

Deg i Affetti d'un disperalo. 

(1693) 

LLO ILLUSTRI l 10 SIG ORE E PADRO E EMPRE COLE DIS-

1 f , IL IGNOR DO D 1\IE ICO ROCCA, :IARCHE E DI 

VATOLL , BARON D ' A lA T , UTIL !Gr ORE DEL FEUDO DI 

GIUD , ecc. 

Illustris imo signore, conciosiacosacbé 'l far onore a per
sona la quale, tra perché di antica nobilta di sangue (1), di 
bel candor di costumi e di alto conoscimento delle buone let
tere fregi asi, tra perché da lei alcun ricordevole beneficio 
rimembrasi ricevuto, di ri erenzia e di ossequio degna è, ogni 
animo de' recetti della con enienzia ben informato somma
mente desideri, io, da cotal disio portato, es endo da molti 
amici stato richiesto che la pre ente canzone, nella quale gli 
Affetti di U?t disperato maneggio, alle stampe mandassi, a Vas · 
signoria illustrissima l'appresento. Non, per ciò che 'l dono, 
a petto del suo gran merito~ pov ro sia, punto da imputa r 

(1) D ' chiari pregi di questa famiglia laude ole menzione fa Gio
van ni Boccaccio n ella Vita della Catanese. Acquistaron splendore allo 
tesso ca alo li duchi d ' Atene (re istro del re Carlo II d eli anno 1291, 

lettera A, foglio 409), le conte e di Lec e (regi tro del re arlo II d ello 
anno 1299, lettera A, foglio 211 ), li pr ncipi dell ' caia onti della e
falonia (registro del re Roberto dello anno 1332 e 1333, fo lio 69), li quali 
tutti furono alti rampolli di questo nobili simo ceppo (V.). 

G. B. Vrco, Opere -VII. 16 
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sono, perché fui sempre desidero o con una qualche maggior 
mia fati ca al mondo in parte, a v en ach é menoma, le ob liga
zioni , che le professo, far c6nte: ma c iò dalle conti nove mie 
indisposizioni ienmi disdetto. Adunque la si rechi Vostra 
Signoria ill ustri ima a gra to , qua lunq ue ella siasi , come 
quella che quasi 1n oto a lei de ota mente consacro. 

E rimang o 
di ostra Signoria illustri sima 

divotissimo e obligat i si mo ser id ore 
GIO. B TTI TA D E ICO . 

II 

Della Canzone in morte di A utonio Car affa . 

( 1693) 

ALLO ECCELLE TI IMO SIG ORE, IL SIG OR DO TOMA SO 

D ' AQUINO PRE ' CIPE DI F E ROLETO, CO TE DI MARTO

RA o, ecc. 

Eccellentissimo signore , perché alle profe ion delle armi 
fu mai sempre l ' altra delle lettere bisognevol e , come quell a 
che sola può mandare a' vegnenti le glorio e ge ta de' capitani 
famosi, le quali quantunque fosseno ne' trofei e negli archi 
della pietra più dura iscolpite, pure alla fine, doppo lungo 
tratto di secoli con rovinando que' marmi, dalla openio ne 
legli uomini anco esse cadrebbono, convenevol co a ho sti

mato io che , avendo per adempi ere al debito a che ciascuno 
è per la patria tenuto e per chiunque con le belle apre chiara 
la rende, una canzone in morte del ignor generale don An
tonio Caraffa composto e a tanto non la cono cendo vale ole, 
con lo immortal nome almeno di alcun iO'nore dalle ingiurie 
del tempo la difendess i. é a pezza sopra questo mio si fatto 
pensiero ho dimorato, impercioché, quello della Vostra E ccel
lenza da per tutto risuonando, age ol fémrnisi presentarla alla 
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valoro i ima ua per ona. Ed in ·ero qual penn a, qua l mano, 
q ual intell tt non rim arrebbon inti, e vo lesseno picciola 
parte celebrare de' rege olis imi fre 1 de ' quali va sopra 
l uman co tume ad rna la ccellenza ostra ? Ché, non per
ché abbia di grandi imi stat i la ignoria, non perché tragga 
l'antic origine da un nobilis imo ceppo he ha rodutto piu 
eroi che r mpo lli; ma olamente perciò he Ella, degli studi 
mi liori lo alto uo intendimento e d ' co turni più belli il suo 
gentili simo animo fornito a end , il primiero ornamento 
della nobilta, e nobilta napoletana, si e ·tima. dunque, ara
gione gli mi tacen , di quel tanto riego la o tra ccel
lenza he voglia gentilme nte degnare a l uo pregiatis imo 
rrradimento qu esto mio povero i, ma di oto dono, qual 
umilmente le profer isco. 

E rimang 
della Eccellenza o tra 

umilis imo e riverenti imo servidore 
10 . BATTI TA DE !CO. 

III 

Dell'epitalami per le nozze di Giulio Cesare Mazzacane principe di Omi-
nnno n Giulia R cca dei marche i di atolla. 

AL LG OR D C. M ZZACA 'E PRI ClPE Dr MIG. A O. 

Illustri imo mio ignore e padrone olendi sirno, tra le 
piu belle e piu le giadre o tumanze le quali erano ap-

res o le due an tiche nazioni sopra tutte l'altre IJiu gentili ed 
umane, io dico appresso i reci e latini, mi ernbra es ere 
stata quella he usavasi nelle nozze, con la qu a le la no ella 
spo a, purché ergine fosse stata, era po ta nel letto maritale 

ol nuovo s o o a giacere. n coro di donz Ile ed un altro 
di garzonetti solevano un inno in lode del dio delle nozze, 
in te sendovi ancor le lodi di es i spo i, or l uno or l 'al tro 
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icende olmente can tare acciocché i pietosi lamenti ed i pau
rosi gridi, che sogliano dalle erginelle spose in quell 'atto 
mandar i, non fo ero inte i per a entura d'intorno; e sif
fatto inno hiama ano essi « epit lamio , del quale non ne 

bbiamo oggi m igl iore e mpio di quello che lascionne il 
sua is imo de' latini poeti, Ca ullo. Ad imitazione d l quale 
ho io il presente composto nelle felicissime nozze di o tra 

ignoria illustri sima con l ' ill u tris ima mia signora donna 
G iul ia Rocca; ed ora, in fede dell'allegrezza la quale di esse 
ho preso, divotamente glielo presento. 

E certamente io non ho parole l quali potessero in pic
ciola parte il piacere adeq ua re di che mi ha codesto Suo pre
giati simo matrimonio colmato, con iderando quanto giu ta
mente il cielo abbia conceduto a Vostra ignoria illustr issima 
cosi nobile e valoro a madamigella per isposa degna del Suo 
gran m erito. Perocché, se r iguardo la stimatissima persona di 
V stra S ignoria il lustrissima, in s a ra viso tutti quei pr gi 
onde q ual unque chiaro ignare po sa avere a somma gloria 
freg ia rsi , cioè antica nobilta di angue e costumi di nobi l sangue 
digni simi. E, per quanto all'antico splendore della sua di
scendenza si attiene, ch i non sa in quale onore ed in qu anta 
riputazione sia ri posto tra le chiar famiglie di questo Regno 
l'i Il ustri si m o uo asato? quando ancora i fo restieri scrittori, 
che pres o a due secoli addiet ro han no scritto. di e o men
z ione f cend o, con un'ant ica signoria d i feudi e di as alli 
ornato onorevolmente l'a i a no t t l . E qual piu chiara e piu 

(r) Il padre Leandro !berti nell a sua Descrizione d'Italia, e pro
priamente d e' luo hi med iterranei d ella Lucania, le parole d el quale ono 
le eguenti: « eguitando la valle di Diano, da Sant' Ar enio un miglio 
disco to, alle radici del colle oiace an Piet ro, castello del si nor Bia io 
Marzecano » . E poco dopo: « E piu oltra quattro, appare, sopra il colle 
d ll ' Appenn ino, Diano, castello mollo r i o e nobile, ram men tato da To
lomeo, dal quale ha pigliato il nome tutta questa valle. Egli , detto 
castello, ignoreggiato da Giovan G iacomo Mazzacane, uoverna tore de' 
oldati del principe di Salerno, che conduce per Carlo V imp ratore. 

Piu avanti due miglia, vedesi San Giacomo di Loretto Marzecan o , (V. ). 
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certa testimonianza dali 'antico onor suo i ha di qu ella che 
ne fa il dominio che ostra ignoria illustris ima ha di co
testa terra? la quale Ella ha rice uto , per lungo e diritto 
ordine d i avi, da quel Lionetto Mazzacane <1>, il merito del 
quale fu in tanto regio dal principe di alerno tenuto, che 
lo elesse a sostenere le sue eci i portare il confalone in 
quel grand atto e magnifico dell'incoronazione dell'imperatore 
C rio V in Bologna <2 l . Ma, lasciando da parte i uoi maO'giori 
che ed in guerra e in pace hanno sempremai accresciuto chia
rezza e plendore alla sua famiglia, chiunque ri uarda i sopra
umani costumi de' quali tra ignoria illu tri ima ha ricchis
simo l'animo, cert mente e tima che, se la fortuna pareggiasse 
il suo merito, doverebbe Ella a ere di numerosi popoli libera 
signoria. Tale ' la giustizia e la pieta che dimo tra erso i 
s ggetti, tanta la gentilezza e la cortesia che usa co' pari, e 
finalmente è siffatto il valore di che ha se medesima ornata . 

Or, tutti cotesti suoi pregi fra meco con iderando, non 
posso contenere nell'animo l'allegrezza che prendo di edere 
a Vostra ignoria illustrissima accoppiata con marita i nodo 
l'illustrissima mia signora donna Giulia Rocca, la quale, co' 
cortesi e gentili costumi, cogli att i leggiadri ed accorti e con 
le parole piene di senno e di one ta, chiaramente limostra 
sser vero germogl io di quel nobili simo ceppo, dal quale, 

mentre sotto gli angioini re erde o- iava e fioriva, uscirono 
una ibilla, che, impalmandosi al casato Del Balzo de' conti 
di Andria (3) , ed una Beatrice, ch'entrata nel casato D'Aquino 
de' conti di Loreto (4l, adornano oggi gli alberi di quelle chiare 

( 1) Qua ttr altri feudi nobili ebbe i n dote Li o n tto M azza cane da 
Porzia fi liuola di G io an ni Capano, cavalier del eg io di Nido; e , 
avendo in es i l sola aiurisdizione civile, ottenne dall'imperatore arlo 
anco l criminale, come dall'in ve titura di es i apertam n te i ede (V.). 

(2) Gio vanni Antonio ummonte, Di!l quarto tomo dell'istorie di 
Napoli ( .). 

(3 Dell'albero della famiglia di Balzo del ianor duca della uar-

dia (V.}. 
(4) Dell'albero della famiglia d'Aquino di cipione Ammirato ( .). 
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famiglie. Come anche di questo ceppo usci una moglie di 
. di Tarsia , generale d'armi, signore di Belmonte e figliuolo 

d'una Sanse erino di Bisi nano (r); e finalmente un 'Elena 
po ata a Giovanni di Brenna conte di Lecce e nipo e di go 

re di Gerusalemme. Per tacere i molti e ben chiari tgnon 
che di questa pianta tr ero splendidamente l' origine, come 
egli sarebbe a dire, de ' più ici n i a noi, un Sigi mondo, tri
ta o della sua pre iati sima sposa, marito di Polizena Carac
ciolo de' marchesi di Gerace, e, de ' piu lontani, un Gio-

anni <2 > un Guidone (3> , un Gugli elmo <4> , tutti e tre duchi di 
Atene l'ultimo de' quali a tant'altezza di stato aggiunse he 
meritò per mo lie un'l abella principessa d' cai e sorella 
di Carlo II d'Angì . 

iccome, adunque, per tutte queste ragjoni ho avuto io 
a rgomento di rall egrarmi di cote te sue felicissime nozze, cosi 

o tra ignoria illu trissima abbia occasione di prendere a 
grado questa mia fatica, assieme co n la quale mi offero 

i ostra ignoria illustri ima 
d ivotissimo ed obblig ti imo servidore 

Gro. BATTI TA DE JCO. 

( t ) Il principe Sanbiase, nella obtlld di Cosenza, parlando della 
famigli Rocca (V .. 

(2) Nel regi tro di Carlo H di Angiò segnato 127 , lettera C, fo
glio 63 ( .) . 

(3) N el regi tro del mede imo re segnato I29.t , lettera T, foglio 22 (V.). 
(4) N l regi lro d l medesimo re segnato 1290, lettera A, foglio 12 ( \ .) . 
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IV 

Della prolu ione Hostem hosii ùifensiorem i?ifestior emque quam stul
tmn stbi esse nemùum, recitata nell ' niversita di Napoli il I ot
tobre 1700-

(170 ) 

JLLU TRI Sl 10 AC GE t ER 15. l 10 DO n O MARCELLO PHJLO-

MARI!: ETURRE•' lU'fDUCIBU Io. B PTI T VtcoS.P.P . 

i quibus me amplissima domu tua, nobili ime adolescens, 
Iarcelle Pbilomarine, compl ct itur , humanitatem benignita

temque con idero, tantas rofecto ac tam munificas video, ut , 
quamquam omnem aetatem eius co~modis inservirem, vix 
tamen, quanta isthinc sum a secutus, mereri possem. ed, si 
meam cum a fortuna occlusam, tum a na tura negatam alicuius, 
magni ac praeclari operis im ac facultatem agnosco, nihi l 
q uicquam maius hoc tenui munere tibi unquam animi o-rat i 
argumento dicare pos e videor_ Ea e t oratio de taetris foe
disque stultitiae malis. Quamnam in domum ea facilius admit 
tatur quam tuam , cuius f miliaris la us est docti simos ac 
sapientissimos reipublicae vi ros edere? cuinam quam tibi, 
qui ex amplissimis fratribus germani tuis id vitae genus n 
puer institui , qui ad magni illiu scani i Philomarini anctae 
Rom nae Ecclesiae cardinalis et Neapolitanorum pontificis , 
propatrui tui, exern lar te totum conformes? Indoles id pro
mittit, pes fovet institutio edule curat. T anta enim ura et 
diligentia lecti ima atque omnium irtutum genere laudatis
sim foemina Camilla Philornarina, mater tua, te tuosque 
-fratres educit ut non maiore po et Cornelia Graccborum 
mater: tanta edulitate assiduitateque erudit issimu aeque ac 
optim u ir Io ephu coppa te docet ut , impube adhuc (quod 
tecum s epe ex animo gratulor, quum eius, forte absentis aut 
morbo impediti subeo ices), poetas bi toricosque la tinos iam 
ferme omnes praelegeris; et imprimis Plautum Terentiumque, 
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l tina e eneris et elegantiae parentes, quam familiarissimos 
habeas, et nunc Cornelii T aciti succi plenam brevitatem de
gustes . Itaque, tua aetatem praetergre a eruditione, tuisqu e 

uav1 imi moribus, et maxi me i tatua mode tia vere ingenua 
c liberal i, omnes alli is , omnes capis, omnium tudia, nedum 

adole centum, quos aetas potius quam consilium concil ia t , sed 
<Tra issimorum aetate, virtute ac sapientia virorum studia in 
te con ertis. Quare hoc unum de te votum concipere licet: 
ut , qua instituisti, pergas, q uo brevi te vi rum in christiano 
terrarum orbe praeclarissimum videamus. Habes igitur, cur in 
tuam amplissimam domum, tibiqu in ri t m h ne orationem 
induxi. Tuae modo fidei est, eam foris quoque sapientissimo 
tuo Philomarino nomine protutari. 

Macte irtute, adolescens generosissime, et omnem huma
nam aetatem vale. 

Datum Neapoli , kal. decembris anno MDC VIII. 

v 

Della mi cellanea poetica, promossa e curata da lui , per le nozze di 
Adriano Antonio Carafa duca di Traetto con Tere a Borghese dei 
principi di ulrnona. 

L L 1 lLLUSTRISSI 1A E D ECCELLENTI I 1A SIGNORA DON A Ll lA 

SPir OLA PR INCIPESSA Dl ULMONA, DI ROSSANO, ecc. 

Se egli è vero , come erissima co a è, che il consenti
mento delle nazioni tutte, o almeno delle piu umane e piu 
colte che abbitano il gran giro di questa terra, è una certis
sima testimonianza la quale pi u coi costumi e coi fa tti che 
con lingua e p role fanno esse del divino olere; e se fin da 
que' tempi che gli uomini cominciarono a ben usare la !or 
propia natura, e da fieri, elvatichi e rozzi , mansueti, sode-

ol i e civili si ferono , nessuna opera della vita uman a tanto 
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con cerimonie e olennita celebrarono quanto le nozze ; aper
tissima pruova ella è che in quelle una certa nascosta di\ inita 
hanno ricono ciuto. ben i fatta religione da tutti i popoli 
e per tutti i tempi costantemente os er ata ciò significare i 
apienti uomini nelle loro di ine pecolazioni per quella ra

gione dimostrano, perché le enerazioni delle cose tutte la-
orando i sopra il ero disegno di un pensi ro infinito, onde 

il sommo acitore di un eterno amor si compiace, quando 
gli uomini, che sono la piu nobil natura i quante mai qu 
giu dal seno del di ino Amor ono uscite, per propagare ssi 
la loro spezie, sottometton l amorosa pa ione alle leggi, che, 
es endo una rag ion comandata, son pur dono di Dio , i po
poli e le nazioni tutte, quantunque con vari e div rsi riti , 
però con una mente istessa di culto e di ri erenza gl' im pal
mamenti di quelli con le !or donne onorano come santissima 
cosa. Quindi avviene che, o e i nuo i sposi, o per isplendor 
di natali o per bellezza di corpo o per irtu d'animo, la co
mune condizione oltrapassano, come di prescelti nella !or 
spezie, e per conseguente piu meritevoli di conservarla nella 
loro posterita, le nozze di quelli di maggior onor degne co
munemente son riputate. 

Laonde, nel ben lieto giorno che T ere a Borghesi de' 
prencipi di ulmona e di Rossano, valorosissima figliuola di 
Vostra Eccellenza, fu menata ben lieta sposa a pur ben lieto 
sposo Adriano conte Carafa, duca di Traietto, per tutt1 1 

poc'anzi mentovati pregi donzella e garzone molto chiari 
della chiari sima Italia, lettera tissi mi uomini di questa citta, i 
quali, ove da' severi studi ien lor permes o, gli ameni delle 
sacre Muse con somma lode coltivano, lo tre e quattro volte 
felice accoppiamento hanno con a s i ben colti versi e con 
purgate ri me in tutte e tre le lingue dell'eloquenza onorato . 
Ma le lodi, che sono state da quelli leggiadramente inte sute 
alla chiarezza ed allo splendore delle famiglie, onde gli ec
cellentissimi sposi della piu c ndida luce, d Ila quale e la 
romana e la napoletana n obilta ri plende, riccamente al mondo 
vestiti uscirono, sono dovute alla irtu de' maggiori, i quali 
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nelle arti della pace e ella guerra cotanto si egnalarono, ed 
in gradi i eminenti di umani e divini onori salirono, che, 
come o-li alti monti spor ono lunghi sime l'ombre, co i essi 
negli anni lontani de' po teri propagano il lume degl' immor
tali lor nomi. 

Le ropie oi d i es o ignor duca non meno rare che 
bi re lodi- come quelle di un grande acquisto di alce e 

riposte scienze, una grande ri \'erenza del sentimento comune, 
in somme fortune somma moderazione di animo, ieta ingo
i , re, liberalita verso i l merito giu tizia co' soggetti benigna, 
ri orosa con sec te o,- q elle invero, come d industriosa 
coltura, ma simamente in terreo elice , le squi ite frutta, cosi 
in ssolu i dall'e cellentissima Chiara Gesualda, avola, e 
dagli amorevoli simi zii, l eccellentis imo prencipe ran
ce co, e G io vanni e Domenico Tomacelli-Cibo, proveno-ono: 
da quali, orbo de' parenti, fin da' teneri anni è stato nelle 
arti di una veramente ignorile umanita con saggia e dili
gen tissima cura educato . Ma, poiché con sommo tudio 
di tali cangianti il ben a venturoso marito ha tutte queste 
alte virtu impiegate in ben amare e riverire la sua scelti sima 
donna, ne sono a quella le lodi in un certo modo do ute; e 
son dovut tr per la ra ra bellezza, e molto piu per gl i an
gelici co turn i che sopra ogni umano or o l'adornano: le 
quali lodi spezialmente debbonsi all'Eccellenza Vo tra, che , 
per fama di omma bellezza e di altèra onestacle chiara, quanto 
altre mai belle e sagge 1 rincipe se d'Italia, siete stata l bel la 
e saggia forma sulla quale per forza e di natura e di es empio 
la ostra ran T resa e bella e aggia felicemente formassi. 

Talché le lodi di entrambe le nobilissime case dando 
chiarezza alle propie de' alorosissimi posi, e le propie di 
ciascheduno di e si, come di rivo in finme di fiume in 
mare, a ostra Ecc llenza tutte rit rnando per dritto e ra ione 
io che, per gli molti e o-r, ndi benefici da e so signor d uca ri
cev uti, songl i obligato di singol re o servanza, avendone i 
componimenti raccolti, con profonda ri erenza all'Eccellenza 
\ostra gli consacro. Ora l'altezza dell 'an imo vostro, pari a 
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quella del vostro gra o, nella picciolezza del dono che io le fo 
per mia parte, d'e ermi adoperato in raccòrgli, degni riguar
dare il o-rande o sequio con he umilmente gliele presento, 
inch inandomi 

apoli, il primo agosto 1719. 

VI 

di o tra Eccellenza 
umilissimo servidore 

GIAMB TTISTA Vtco. 

Della miscellanea poetica, promossa e curata da lui, per le nozze di Giam
battista Filomarino principe della Rocca con Maria Vittoria Caracciolo 
dei marchesi di anteramo. 

ALLA ALOROSA DON A 

ANNA C PO (1) 

I!:CCELLE TISSI 1A MARCHE A A DI SA TERAMO 

LA QUALE 

AGL' JNCLITI PREGI 

DELL'A TICHfSSfMO 

DA UN DE' OVE B R NI 

I QUALI Q ANDO PORTÒ CO TRO I RI LA GUERRA 

IN !SPAGNA CARLO MAG O EGUIRONO 

I DI IN CATALOG A 

FELICE ffi T E PI TATO 

E DI UOMJ I 

PER L E ARTI DELLA P CE E DELLA GUERR A 

CHfAR fS U.II 

EMPRE FEC ND.O 

(r) Questa famiglia fu detta « e omps » nel Delfinato: PIETRO 

Bors T, appresso il B nell ' Istoria della religione di Malta (V.). 
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E PER DUE TRA GLI ALTRI 

DELL'ORO! E GERO OLI UTA O 

GLOR IO GRA . tAE TRI ( I) 

JLLU TRE CEPPO 

DO DE ELLA È 1ERITE OLI lENTE U CITA 

LE ALTE E RARE 

DEL BELLO E DELIC TO CORPO 

E WL TO PIÙ DEL AGGI I N E DI 1E TO 

E D ELL ' A IMO GR E 1 E~ TE GENTILE 

LODEVOLI IM E DOTI 

ACCOPPIA DO 

E PER SE l E SA 

DI OG I RI EREN ZA E DI OGNI O ORE 

DEGNISSI !A 

P E RCHÉ 

MOLTO Pl'Ù CHE SE LE FU SE DILIGENTISSIMA MADRE 

EFFICACEME 1 TE H A GODUTO 

CHE 

L' ECCELLENTIS I 1A SIGNORA MARIA VITTORIA CARACCIOLA 

DE' 1 RCHE I Dl A TERAMO 

ALL'ECCELLENTI SIMO IG 1 R GIAMBATTISTA FILOMARINO 

PRENCIPE D L LA ROCCA 

CON FELICIS IME OZZE lMP LMAS ESI 

QUESTI 

D I PELLEGRINI I GEGNI 

DOTTI E ORNATI COMPON IME T I 

IN LODE DI SÌ BEL NODO TE UTI 

GIAMBATTISTA VICO 
CO L A RIVERE TE 1ANO 

CO LA QUALE GL I RACCOLSE 

DIVOTAM ENTE 

CO ACRA 

(x) Arnaldo e Bertrando: l' istesso Bos 10, in detta !storia, libro VII , 
pag. 252, lett. B , e libro XI , pag. 630, lett . B. 
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VII 

padre B rnardo Giacco nell ' inviargli la traduzione italiana delle due 
recen ioni c r ilte da Giovanni Leclerc del D iritto wziversale . 

(intorno al 1723) 

BER 
AL E ER E .. DI Si 10 PADRE 

R O RI 
PRE Cl PE DE' '0 T RI ACRI ORATOR1 

P ~ R IANO 

DI GE TILIS J::\1 P! R ITO 

DO GIULIO 1ATTEI 

CHE AGOG AVA CON ECRARGLI LA SUA 

E ER ZIO E Dl PRE E ZA 

GIAMBATTI TA VICO 
RI ERENTJ IMAME TE l VIA 

1L AGGIO 

DEL PRENCIPE DE' LETTERATI 

DI N TRA ETA 

VIII 

Al padre An ton io da Palazzolo ne ll ' inv iargli in dono il codice contenente 
le Orazioni inaugurali. 

(non dopo il 1727) 

A T IO P LAZOLIO 
E A CAPVC I R l\1 FAMILlA 

ACRO ORATORI ' O TRAE TEMPE TATIS ELOQ E TI IMO 

HV C 

DE Fl IB S ET RATTO E T DlORVM 

AVT GRAPHV I CODICEl\1 

T 

LVC LE TIORl VITA 

l EIV A 1PLIS l 1A CELLVLA 

QUA 1 PUBLICJS LITERARVM TYPlS CONSlGNATV 

FRVATUR 

IOHA NE BAPTISTA VICV 
DAT DEDICATQUE 
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L ' 

ell mi cellanea , d a lui promo a e curata, in onore del padre 1icbe
lan elo F rancesch i da Re gio Emil ia. 

(1729) 

AL PA RE llCHEL EL A REGGI DI 10DA A 
PER TUTTE E TRE LE P A RTI 

CHE TUTTE E TRE O O L UOM 

E PER LE QUALI CO !PlUTE 

LA VERA E LOQU E' ZA 

È 

LA APIE ZA CHE P RLA 

1E TE RI CHI RATA DA ETER E ALTI I fE VERIT 

CUOR ACCE O DI MAG A 1 IM E UB LT 1l IRTÙ 

LINGUA ADORNA DI PURA E BE OLTA •AVELLA 

ACRO R T RE 

DELLA RELIGI • CAPPUCCINA 

IN Q E TA ETÀ 'O TRA 

CHIARI IMO 

PER HÉ 

IL ~uo FA 10 O QUARE !MALE 

I PIÙ OBILl E PLÙ GR NOI CITTÀ D'ITALIA 

co T ABBO DE VOL! FRUTTO DELLA CATOLLCA CHIE A 

A~C LT TO 

EGLI 

NEL DUOM DI A POLI 

QUEST'ANNO M! LI E "ETTECE T VE TINOVE 

DI NZA 

E C N O I lA L A DE DE' D TT 

CHE VI H . N O SCORTO 

PROFO DA ODA DOTTR1 A 

BE REGOL TO D!Vll l GE:G ... O 

E GRA DE D! I:VIULAZI DI RAND' ARTE 

E C N ALTA ! ARA I GLIA DEL \ ULGO 

TRATT UTO 

DA RARITÀ E NOVITÀ DI POLARE CA FACO DIA 
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E CON P R OFITTO • "I ER ALE DI TUTTl 

HA RECITATO 

DI QUE TI 

DA ALQUA TI GE TT!LI Pl R ITl 

O OR DI LUI 

RJTTr co. tPo TI m.·n 
CC IOCCJIÉ 'L TEMPO O Ll DI PERDA 

A E~ DO 

COME DI V RI Fl R I PAR ~A O C L T T 

FATTO U FA C E TTO 

IC 
DlV OTA. iE TE CO ACRA 

x 

Del De aequilibrio corporis animantis. 

(intorno al 1736) 

l CAROLO B oRBONW triusque Siciliae regi. ] 

2 

l i incly tis magnarum gentium ac nationum regibus nihil 
m 1 ampl um spl endidumq ue dono offerri d rique oporteat, 
tameo, quando summae in terris pote tates eum Optimum 
Maxim um referunt , q ui thure in suave o lentem nidorem abi 
turo et tenui bus fto rum corollis h onorari non aspernatur, hac 
fiducia fretus hos de physica medicina quo lucubravi libros 
ti bi, rex celsissime, inscribere ac dicare consti tu i. Leges en im 
in suis definitionibus h abent iura sse indi idua, et qu anto in 
maximis, tanta in mi ni mis aestima nda. Levidense q uidem hoc 
munus, sed tibi debitum tamen: qui, ubi primum hoc re<Y num 
a ermanorum armi paca ti , ad literas suo nitori restituendas 
animum adiecisti , et, reg ia libera litate in ea collata, neapoli
tanam Academ iam , diu a praesidiarii militibus occupatam, qua 
solita scholarum parte celebrabatur, sarctam tectamq ue et novo 
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opere expolitam esse impera ti. Qua quidem in re cuivis gra i 
a rgu mento proba te Ludo ici 1agni proaYi tui praeclarissimis 
exemplis insistere, qui, inter multa, a r ia et in genti a quae 
o-essit bella, gaJJicanum r egnum, tamquam inconcus a pace ac 

nq uilli imo ocio ageret ex ulti i mis Miner ae studiis il
lustra it. on e t ane neque mei imbecillis ingenii, neq ue 
intra bre is epi tolae angusto~ cancellos in tu as r gias laudes 
excurr re, quae di ertis oratoribus patentissimum sublimis elo
q uentiae ampum a peri un t. ri nem pe, totiusque corpori digni
tas, et cum quadam ferme coelesti ultus serenitate attemperata 
maiestas; singulari in D eum pietas, mira in subiectos cle
mentia; in obeundis belli laboribus tenerae adhuc aetatis si n
gularis alacritas et constantia; in agitandis pacis consiliis rara 

rincipi adolesc ntis attentio, gravita et prudentia; haut sane 
quicquam in iuvenis regis aula quod non sit intemeratum 
sa nctumq ue. Heic id tantum de te dicere mi h i fas si t , si rex 
fort issimus ac sapientissimu Philippu , pater tuus in tuae 
regiae indolis experimentum, praesens tibi praesenti haec regna 
permisisset administranda, pientissimi parentis pudore nihilo 
iustius , nihilo suavius regeres, quam nunc rex ab eo creatus 
et i m men o terra rurn tracto di i tu regis . Ut i itur a rnag nis 
summa fortuna ortus, ad m agna felici natura Cactus, in hac 
m agna nobis virtute praestas, ita venerabundus rogo quae oque 
hanc opellam, quam pro tenui mea publicae fel ici tatis irili 
parte mei erga te obsequii do testem, magno animo excipias. 
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G. B. Vrco, OPere - vn. 17 





I 

E ME TE HEROICA 

ato nel r669, morto nel 1742 e figlio di Ferdinando Bona
entura (16:;6-qo6), maggiordomo magg1 re di Leopoldo I, il 

c nte Luigi 'Harrach (pp. 5 e ro) tenne 11 viceregn di apoli 
dal novembre 172 al giugno 1733 mo trando ·i per laro-hezza di 

edute d energia segnatament anticuriali tica, il migliore iceré 
n p \etano de\ periodo au triaco (I 707- 1734) . i l u ì, di tre fra i 
suoi c quatuor generosi imi filii ~ (Federico, Erne to e Ferdi
nando) e anche d i uoi a cendenti e ollaterali, il V. aveva di -
corso in uno scritto del 173 r: cfr. pr ente volume, pp. 25-:26, 

30-3 r. -L u napoletano d'inaugurare, nell'Unìversita, l 'anno 
accademico non piu tardi del r8 ttobre e con una olenne pro
lu i ne, recitata di olito dall' inseo-nante di rettori ca, era stato 
interme so, pare, dal 1719, da ta d'una di persa pr Iu ione vichiaoa 
(cfr. Il, 773-7 ; V, 40 l t)) . Il « praefe tu » (p. 7), che l a eva 
ripri t in at , era mon ign r Cele tino Galiani succeduto nel gen
naio 1732 al centenari iego Vincenzo idania (V, r r4) nella 
cappellania maggiore del egno di 1apoli e, in virtu di questa 
carica, c prefetto dei Reg.ii tudi •, os ia capo dell'Ateneo nap -
letano: cfr . i· vol. , indi e dei n mi, sp c . p. 307, e, ora, 'I

COLI I, flf01uirmor Celestino Caliani (Nap li 1932), sp c . p. 6r.
I c O"ravi imi viri» che, mentre il V. parlava edevan alla ua 
de tra con le insegne « militi ae palatinae » (pp. 9-10), erano quelli, 
tra i lettori « perpetui" dell' niversita di apoli (non anche tra 
i (l; quadriennali », quale re tò sempre il V .), h , per ompiut 
ventennio d'insegnamento (p . icola Cirillo), erano tati insi
gnit i dea-li onori e prerogati e di c conte palati no ». - Ch il 

'Harrach in soli tre anni (anzi, piu esattamente, n l giro di . 

( l ) 1 numeri roman1 , a cui non preceda alcuna indicazione, si riferiscono ai 
volumi della pre ente ediz. delle Opere. 
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pochi imi me i), aves e fat o elevare a vescovati di collazione 
re ia ben cinque profe sori dell niver ita napoletana (p 10), è 
p articolare ricordato anche nello critto del 173 r ora mentovato 
(p . 30 ). Erano essi: I) il ce) e tino Fortunato Palumb (m. 1752), • 
lettore di Sacra crittura dal 1705, e ucces o il r dicembr 1730 

nel ves o ato di Tri ento all'altro gia lettore deii'Universita di 
a p li Alfon o 1ariconda, trasferito al e covato di Acerenza e 

Matera; 2 e 3) il sac rd te Gaetano Mari (V, 134), in gnante d i 
materie teolo ich e, indi di diritto canonico, e il ca inese Arcan
gelo Maria Ciccarelli, lettore di Sacra Scrittura, a ntrambi i quali 
giunse nel gennaio 173 r la cedola di Carlo VI che li de. ignava 
rispettivamente ai vescovati di Giovinazzo e di L ancian , ma d i 
quali il primo, che scientificamente valeva molto di piu, rinunziò 
alla nomina, preferendo re tare all' niver ita, ove ins gnava an
cora nel 1736 e il secondo, invece, la accettò, ricevendo il 30 marzo 
1731 la preconizzazione pontificia , salvo poi, il 24 novembre 1738, 
a e ere tra ferito all 'altro vescovato di gento, ove mori nel 1747; 
4) il sac rdote Paolo de Mercurio, dal 1703 insegnante d ' i titu
zi ni canoniche, rivale del V. nel eone rso del 1723 nominato 
vescovo di Giovinazzo, in sos tituzione del .fari, il 18 giugno 1731; 
s) il sac rdote Giovanni Chiaiese ( , indice dei nomi) nominato, 
in mese incerto del 1731, ve covo di Mottola, ove re tò ino al 
20 gennaio 1734, tempo in cui gli fu o tituito l'altro lettore del
l'Univer ita napoletana, e anche lui rivale del V. nel concor o 
univer itario d el 1723, Nicola Paol Pandolfelli, che tenne quel 
ve covato sino al 2 giugno 1766 . fr. due inediti avvi i napoletani 
del 26 decem bre 1730 e gen naio 1731, in Archivio di Stato d i 
Firenze, Mediceo, filze 4138 e 4139; P. NAPOLI- IGNORELLT, Vicende 
delLa cttltttra dette Due icilie, ediz. del r r 1, I, I 3; G AMS, eries 
episcoporum, pp. 843, 8 3, 8 , 902, 936; N. CoRTESE e M. SCHIPA, 
in • toria dell'Uni ersitd di apoli ( apoli, 1924), pp. 396-97, 452. 

II 

PICCOLI SCRITTI FIL S FICI E CRITICI 

I (pp. 25-3 r).- eramente, tra i re d'Inghilterra non v' è 
alcun c Roberto ». enonché ai tempi del V.- dopo interminabili 
discussi ni su chi pote se essere l'imprecisato re d'Inghilterra 
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ricordato nel primo er o di dedica ( « Anglorum regi cri bit schola 
tota alerni • ) della fama Schola salernitana (o fi.ledicina saler
tzitana Flos medicinae, ecc. cc.), di cui i faceva autore, sul 
cadere d l ecolo I un Giovanni da 1ilano, medico in alerno, 
e primo divul atore e chio atore, due ecoli dop , il mi terioso 
Arn ldo di Villan va, affermat medie di Cari II d'Angiò re 
di a poli - i propende a a cr der che s i tratta e di Roberto 
duca di rmandia, figlio secondogenito di uglielmo il Conqui-
tator . pinione che, o tenuta nel eicento dal o s e da altri, 

ric rdati tutti in una delle fonti abitual i del V. per co e di ru
dizione (cioè nel L exicon dell Hofmann, ediz. di Lugdunum Bata
vorum, 169 , I , 28), era stata, nel 1723, fatta propria, in Napoli, 
da Pietr Giannone, il quale raccont anche lui (Irtoria civile del 
Regno di apoli, li b. X, cap. r 1) che R berta, nel tornare dalla 
prima crociata per prender pos es o del trono ingle e (ricadutog li 
per la morte senza figli del suo maggior fratello Guglielmo II il 
Ro so, ma usurpatogli poi dal suo minor fratello Enrico I il Leone), 
si fermò, cosi come aveva fatto nel iaggio di andata, presso i 
suoi parenti D' Hauteville principi di alerno, ove quei medici, 
dopo averi curato d'una fi tola derivata da una ferita ricevuta 
in Palestina, gli p re entarono il libr in versi leonini mentovato 
di sopra. Ma contro quali ostacoli urti ques to racconto leggendario, 
al quale il Giann ne stes o, nella econda edizione dell'opera sua 
(1742), cominci a prestar minor fede, può veders i gia, oltre che 
in lavori piu recenti, nella fondamentale toria 'docunzentata della 
scuola medica di alerno di SAL-VATORE DE RE zr, 2a. ediz. ( apoli, 
r857), pp. 266-79. - Erne tu e Ferdinand d' Harrach, tati gia 
di cepoli del aliani nella apienza romana rana venuti in Nap li 
con lui, nominato proprio allora « arcive covo di Taranto,., nel 
giugno 1731: en nc hé, sopraggiunta al aliani nel decembre di 
quell'ann , l'altra nomina a cappellan mag i re del Regno di 

apoli (v. qui opra, p . 259), egli cangi quell arcivescovato nel
l'altro, in partibLtS, di Te alonica (NICOLINI, Cel. Gal. cit., 
pp. so-52, 57-6o) . - Di iovanni 1arcy (che pare fos e un fran
ce e) re tan lettere inedite al Galiani nei cart ggi di que t ultimo 
serbati nella Biblioteca della Deputazione napoletana di storia 
patria: in tal une i danno notizie dei iagO'i d'i truzione dei due 
D 'Harrach ai quali accen na il V.- L'e emplare della Scienza 
nuova veduto in Roma da Erne to d' Harrach dove a es ere quello 
della redazione del 1725 in iato, subito dopo la pubblicazione, al 
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Gal i m , r86). l c ntrario quello offerto al mede imo D' H a r
ra h dove a ri~ rirs i alla re azione del 1730, un t"sempl re della 
quale, e ~ r e in q uella t a occa ione, fu donato con dedica 
autografa anche al aliani 2 ). - Dei quattr c piu grandi 
le tterati d 'Eu r pa •, il prim era l'ar heologo e tori co francese 
Lu i uC ur abate di LonO'uerue (r652-J7 3), di ui può darsi 
c h e il o no ce e, p r l m no di seconda mano, una di ser-
tazi ne ulle antichita caldaicb ed gizie. el Fonten Ile baste ra 
dire be il . non lo ri corda e non in que to luogo. Circa il 
c Graavezande •, o sia Gu lielmo Giac m torm an 's Grave
sande (16 -17 2), tener pre ente cb'eO'li era in cartea-gio . cien
tific c l aliani (cfr. F. Nrc LI I, u talzmi rapporti di cultura 
tra l'Italia, l' bglzilterra e l'Olt nda, 'apoli, I930, e tr. dagli 
Atti della R . Accademia di scie11ze morali e politiche di apoli). 
E finalmente quanto a l c itriari • è cognome he, o n ella forma 
latinizzata c 1tnarius • o in quella originaria « laser •, fu reso 
pJU meno illu tre da non po hi tede chi di quel tempo. Ma il 

ill arosa (Opuscoli del ., II, 326-27) ha cert am ente ragi ne nel 
pen are che qui i tratti del giu naturalista e giuspubbli ci ta Fi
lippo Rain aldo. È da rit nere anzi che, tra le sue parecchie op r , 
il . ne conosc e dir ttamente almeno due : le Institutiones iuris 
publt"ci romm10-gennanici selectae ( pira, 1683 e molte altre ed i
zioni ), le quali, proprio l'ann in cui il V . scriveva, ennero molto 
ampliate da io an Federico Pfeffing r c l tit 1 Corp!lS iuris 
publt'ci, id est ~ t"t1'iarùts 2'llustrablS; e, segnatamente le I11stitu
tiones iuris 1zaturae et gentizem in usum principis Cllristiaui Lu
dovici marcllt'onis Brandeburg i ad metlzodum Ugonis Grotii (Lug
duni Bat vorum, 1692 e molte altre dizioni). 

II (pp. 3-37).- Della econda accademia d gli zio i- nella 
quale si olle far ri i ere quell fondata a principio del ecolo 
decimo ettimo da Giambalti ta 1an o re a elebr dai tre c Giam
battista,. che 'appartennero, cioè dal 1arino, dal Ba ile e d al 
Mans m ede imo- hann cri t to il Giustiniani ( Vemorie istoriche 
degli scrittori legali del Regno di JVapoli, I , Nap li , r7 7, 
pp. 253-54; nonché Breve c01dezza delle accademie istituite nel 
R eJ?-nO di Napoli, Napoli, I or p. 64), il Villarosa (n gli Opuscoli 
del V. II, 376-79), il fi ni ri-Ricci o ( Ce111'tO storico delle accademie 
fiorite nella citta di apoli, in Arch. stor. p . le prov. nap., V, 1 o, 
pp. 349-51) e dj recente, e con maggiore ampiezza e dottrina, 

• 
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B. Donati ( uovi studi suLLa filosofia ci ile di G. B. Vico, Firenze, 
1936, pp. 12 -3 ). enonché, alvo (ma in mi ura quanto mai limi
tata) il Giu. tini ani, ne uno ha potuto tener con to d ella principal 
fo nte al ri gu rdo o ia del Brie e ragguaglio dell'accademia degli 
Oziosi istitttila in a poli nell'anno !f DCC X X XIII in casa del signor 
don iccolò faria aterno, patrizio salenti/ano, de' baroni di Luci
g nano ( ap li, 1 CCX XI ! 0 gennaio, per Angelo ocola, 

tampat re dell'Accademia): un opu colelto di 44 pa ine innu
mer te, che, c mpila t da iu s ppe Pa quale Cirill segr tario 
dell 'a ademia, e icato a aol fatti a Doria, i ritenev in tr -
v bile fin hé, un pai d'anni fa, Benedetto Croce ha aputo co
varne, ac uistandolo per la ua colle etio viciana, un sempl, .r 
(cfr. Di ttna lettera del T., clze si credeva perduta, i11torno alle 
m aschere degli anticlli, in Critica, XXX I, rg 8, pp. 3 9-9r) . Per
tant il raccont del nati, qua e la impreci o e la uno o, è da 
ritoccare e int grare nel mod che e ue.- In un me e impre
ci ato de l 1733 il Cirillo e al tri giovani studiosi, che u a ano 
radunar i pre ·o la v r eggiatrice Isabella 1a trilli duche sa di 
1ariglia n ( e III indici ei nomi)- in ca a d Ila quale, e 

non n lla rinnovata accademia degli zio i, il Cirillo recitò quella 
dis ertazione sulle ma chere degli an tichi, eh por e occa ione 
alla Lettera vichiana eh i riteneva di per a ( , 237-39, e cfr. fii, 
appendice), e che, invece, è d ta integralmente da s o Cirill Ln 
una igre s i ne polemica interpolata nell' pu colo ora citato
chies ro all'altro ver eggiatore e letterato icola '[aria al erno 
(V e IfJ, indici d i nomi ) di poter te nere le loro conver azioni 
letterari 111 ua casa. Il aterno nonché !tanto con entire v Ile 
anche ad prar i pres il Con igli Collaterale a be quei giovani 
avessero lice nza di c tituir i in regolar accademia : onde, uni
ti i ben p re t a e · i cosi il padr n di ca a come la M a. trilli, 
per opera della quale i rinnovati zio i 'accrebbero di " molti 
letterati uomini », tra ui Paolo 1atti D ri a, l'accademia, sin 
dal 1733 contava 3 I soci, saliti p i dal 17 35 al 173 , a 78. n dici 
mem rie o, come si diceva a llora, c lezioni accademiche » vennero 
pre entate, lun go il 1733, da altrettanti ci, che ne con egnar no 
i manoscritti ri pettivi al Cirill , il quale, n l dar di ciascuna un 
riassunto an nunzia a n n lontana la pubblicazione di tutte in un 
regolare primo volume di Alti che, per altro, non vide mai la 
luce. Gran e attivita poi i i promettevano per l'anno 1734, 
come appare da un Catalogo dette 1naterie di cui si ragionerd 
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ttell'accademt'a degli Oziosi t'n quest'anno ]J.JDCCXXXf V e de' 
nomi deg li accademici: cata logo e ibito dal Cirillo in appendice 
a l uo opu colo e recante il calendario delle tornate, una c i 
t itol i delle c lezioni • che i arebber reci ta te in eia cuna. Si pensi 
che alvo p r due me i di acanza ( ettembre-ottobre), l 'accade
mia a rebbe do uto tener seduta tutti i mercoledi; che per ei a ·cuna 
tornata erano preannunziate due c lezioni •; che in parecchie di 
que te un don Antonio pinelli, parente for e del principe di 
Scalea e amico d l V., don Fran e co ( , indice dei nomi ), i 
proponeva di discettare c ntro il aggio sull'i11telletto ttmano 
del Locke, che allora appunto, con la tacita connive nza del nuo 
capp llano maggiore Celestino Galiani (v. qui sopra, p. 259) e grandi 

trilli di preti, a va in apoli grandi ima diffu.;;ione; che, 
all' infuori di queste tornate ordinarie, ne erano egnate in quel 
calendario altre quattro traordin arie, da tenere in quattro dome
niche in onore dei quattro an ti protettori dell'accademia: 
san Tomma o d'Aquino, sant'Agostino, san Girolamo e san ta 
Teresa. Non i conosce se tante belle promesse venis ero man
tenute: certo è che, co i pel 1734 come per gli ann i s ucce si i, 
non c'è per e nuto alcun olume di Atti. Parrebbe anzi che talora 
i soci dessero fuori bensf, per proprio conto, qualche loro memo
ria; ma che le pubblicazioni ufficiali dell'accad mia non anda sero 
di la da due mi cellanee poetiche mes e a tampa nel 1735-
l'una in onore di sant'Agostino, l'altra del marche e di Liveri (cfr . 
VIII Nota bibliografica e indice dei nomi ), - da certe Leues aca
de'l'niae Ociosorum Neapoli in aedibus cl. et patricii v iri Nicolai 

alerni twvissime t'nstauraiae an. D. I733 (Neapoli, excudebat 
Felix Mu ca, . a. ) e da due Cataloglli degli accademici Oziosi e 
delle ·materie intorno alle quali ragiotterantzo in quest'anno, pub
blicati presso il M o ca ri spettivamente nel 17 36 e 1737. Probabile 
infine che gia nel 1738, o poco dopo, i rinnovati ziosi ave sero 
cessato d esistere. Fin dal 1737, a propo ito di e si, il . accen
nava (p. 36) al «maligno corso della stolta fortuna, la quale le 
belle imprese attraversa e soventi fiate ne' primi lor aenerosi 
sforzi i n i d i a opprime • · e, tredici anni dopo, l'altro ocio 
abate Ni.cola Giliberti, in una sua prefazione alle NovelLe d l Sa
l rno (Napoli, 176o), scriveva che erano c gia tanti anni • da 
che l'accademia, ca'colpi dell'invidia e de ll'arroganza • s'era 
c disunita e di ciolta • .- Che sino alla pubblicazione dell opu colo 
del Cirillo il V. non fosse ancora tra i soci è co a sicura, giacché, 
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in quanto t a le, egli non è ricordato mai in quell'opuscolo, nem
meno q uando i si di corre co i a lungo d i lui, e nemmeno in 
un elenco uppl ementare d i tre nuo i aci, aggiunt a stampa gia 
co mpiut e comprendente i nomi di c don Antonio Minutolo d ' 
princi pi di Ca n a,. del c ca aliere gera. olom ita no don Scipione 
Cicala principe di Triolo,. (cfr. quaggiu, p. 292 ) e di Pietro di Palma. 
D'altra parte, il V. collaborò con due onetti (VIII 117 e 120) 
alle due mi cellanee po ti che pubblicate dagli Oziosi nel 1735; 
da che si potrebbe ritenerlo entrato nell'Accad mia in quell'anno, 
se a far pensare d iver amente non concorre ero le due circo
stanze: che fornire critti a volumi pubblicati da un'accademia 
n on implica di neces ita l'appartenervi, che nel catalog d i oci 
d e l 1736 il nome di lui non ricorre punto. Ricorre, invece, nel 
catalogo del 1737, il quale, anzi reca q uali primi nomi « F abri-
zio Minutolo principe di Canosa, eu tode; Giambatti ta ico 
reo-io profe sore ordinari di eloquenza n 11' niversita di Napoli, 
eu t de; P aolo Mattia Doria de' principi d' ngri, censore •; il che 
farebbe ritenere che, ri olut i finalmente, lun go il 1736, a entrare 
in un'accademia di cui face an parte tanti suoi amici e di cepoli, 
il V. fosse senz' indugi elevato a uno dei due posti di • eu tode.,., 
nei quali sembra foss e doppiata la carica di c principe.,., tenuta 
ne l 1736 (come appare dal catalogo dei oci di quell 'anno) dal 
D ria. Come a uno dei custodi, toccò, pertanto, a lui di recitar 
il brev discorso per l'inaugurazione del nuo o anno accademico 
1737: da che la data sicura dello scritto a cui s i riferisce la pre
sente annotazione ; data, del re to, confermata dal calendario acca
demico di quell'anno, ov'era preannunziato che l'ac ademia i 
arebbe aperta il 6 gennaio « iambattista ico,. avrebbe fatto 

c l'introduzione per la detta apertura,.. R e ta dunque a. od ato 
che, nel dir che gli zio i erano tati istituiti da «ben tre ann i ,. 
e eh in quel giorno i riapriva il « quarto anno accademico,., 
egli prescinde se dal 1733, nel quale ann l'accademia non ave a 
t enuto alc un a «apertura so lenne • . - Il c ignor di Canosa,., che, 
enza farne il nome di batt imo, il V. ricorda quale suo collega,. 

nella carica di c eu tode •, sarebbe stato, al dir del \ il! aro a, c il 
signor don Antonio Ca pece Minutolo principe di Cano a ,. , « cava
liere as ai er ato nella letteratura e coltivatore della buona poe-
ia .,., nonché c padre d l principe di Canosa Fabrizio Capec linu

tolo, che mi onorò di sua distinta amicizia, morto negli anm 
scor i in Napoli .. . Fondato sul citato catalogo dei soci del 1737, 
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il Donati afferma, in ece che il illarosa cambiò Antoni con 
Fabrizio .• fa e ciò è indubita o è da oggi ungere che il Fabrizio 
di cui parlan il atalog e il . non può es ere il Fabrizi di 
cui di corre il illar . a, g iacché que t ultimo Fabrizio, anche lui 
non medi cr cul ore delle lettere e delle mu e, e padre, a ua 
volta, del fami erat Antonio iuniore prin ipe diCano. a(r76 -I 3 ), 
era nat nel 173 e mori il 26 decembre I r7 ( 11 IERr ICCIO, 

JJ.:femor ie storiche degli scrittori fiori ti net regno di apoti, apoli, 
I 4 , ad 'ltom., e cfr. B. CR CE, lt principe di Canosa, in Uomini 
e cose deLLa vece/zia !tali , II, B ri, I927, pp. 225-252, spec. 
pp. 227-2 ). Deve trattar i, invece, d'un piu v echi Fabrizi , padre 
di ntoni seniore: tanto piu che nell'opusc lo del Cirillo c dest 

nt nio eniore, anche lui, come ' vi~t , s cio, è chiamato non 
«principe di Cano a •, ma «de' principi di ano a •. E, in effe tti, 
dai trapa i del feud di Cano a appare che que to, po edut 
·ia d l defunto Filippo Affaitati e p to nel 1705 all'asta pubblica 

dai suoi creditori, enne a giudicato all'allor minorenne Fabrizio 
Cap ce Minut lo (il « ign r di ano a • ichi ano), salv a pa are, 
alla mort d i lui (17 mag io I750), al figlio Antonio (l'altro con
soci del ., he gia nel I735, per le nozze di lui con Ter sa 
Filangieri, aveva comp sto due sonetti: cfr. VIII, II9-2o), , alla 
morte di nt nio (20 ottobre I7 5), al figlio Fabrizi II (il Fa-
brizi del illaro a). Cfr. Archivi di tat di Napoli, Cedo-
lari o l. 44, ff. b, 2 a; o l. 45, f. I09 a; vol. 46 f. II b; o l. 7, 
f. 180 a. 

III (pp . 39-4r). -Parecchie volte nei suoi scritti erardo de 
Ang lis, nat a Eboli, in pro incia di alerno, il r6 decembte I705 
mort m ap li il 2 giugn 17 3, chiama il . uo « mae tro "• 
n n · nza ag iungere che, c per m zzo della genero a amicizia 
ua, acqui tò c no cenza co tutti i principali uomini di quell' ta "' . 

E, in ero, in dal 1725, inc raggi to appunt dal ., ave a pub
blicat in Nap li, press Niccol Monaco, un prima racc lta di 
Rime. Alcuni onetti e un capito o tampati in un opuscol oo-gi 
introvabile aveva in iato da Eboli ull corcio del 1725, al me
de imo V., che li aveva molto lodati in una lettera famosa (V, 
I95-20o). et I727 attr verso cono-iunture eh verranno chiarite 
nell'ultimo volume della pre ente edizione delle opere vichiane 
(pp. I 3-34), a eva dato fuori in Napoli con la fal ·a data di Fi
renze, I72 , un c quarto libro di giovanili rime , col titolo A1tgiola 
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C·imina marchesana della Petrella, alla morte della quale esse i 
ri rivano. E, finalmente, on l'antedata del 1727, a eva pubbl icato 
in ap li (e indi an ra con la data, qua i ertamente fai a, di 
Bolo n , 172 ) la • parte terz ,. Delle giova·nili rime. Divenuto 
poi n l 1729 rate n 1 con ento nap !etano dei [inimi detto di 
Santa .1aria della te11a, con . aerato i più che ad altro, all'elo
quenza sacra, volle qua i liquidare il su pa at poetico: da che, 
nel 1730, mercé una celta ompiuta nei precedenti volumetti, la 
pubblicazi ne dell' ltr che il . pre ent ai lettori con questa 
bella prefazi ne. fr. Vita di Gherardo de A1tgelis dell'ordine de' 
llfinimi da lui stesso descritta a richie La del p. Ignazio della Croce, 
visita/or generale degli agostiniani scalzi ( . l. a. ) ; IL L R 

negli Opuscoli del . II, 337-42; E. E RITO, negli Scritti di storia, 
di filologia e d'arte per 1zozze Fedele-De Fabritiis (Napoli, 1908), 
pp . 249-54; L PAPA Gherardo de,![li Augioti (\ erona, 19r4). 

I (pp . 43- ). -Il acerdote Antonio d'Aronn (nato in Mo
rano Calabro nei primi ann i d l ecolo X III, morto in Montalto 
nel marzo 17 o), d po s ere stat per alcuni anni in Napol i di ce
poi del ., aveva, intorno al 1740, prep rat o c min ciat apre
parare una sorta di g rammatica filo ofica della Jion-ua latina, le 
cui idee direttive, giudicarne da ci che ne dice il D ronne 
stes o in una ua Disse1'tazione metafisica (Napoli, 17 o), rano, 
in ran parte frutto del meccanizzame nto, frr~int ndimento e, a 
volte ero e proprio tra imento di taluni principi della vichiana 
Lorica poetica enonché il de iderio intenso di pr s lit i mo, ace n
tuato. i nel V. con gli anni, l induce a tr pp pes. o a tr vare 
in taluni gio ani, che ripetevano pappagalle camente, e magari 
as assinandogliel , l te rie a lui più care, pr prio ci be in 
co toro ( , tra co tcr , nel ' ronne), non c'era: l'• inge no me
tafi ico.,.. Comun ue, e ebb ne ia da rilenere che, vivo ancora 
il ., il mano critto del D'Ar nne, quale che fo e il uo ·tato, 
venisse pre entato alla cen ura (il giudizi vichian ha tutta l'aria 
d'un parere ufficiale per la stampa) ta in fatt he l 'autore lo 
tenne hiu o per anni nel ca etto e s ltanto poc prima del r76o 
s i ri solse a metterne fuori un semplice aggio og i introvabil e, 
n n piu !unO' d'una dozzi n di pr~gine. nde que to scrittarell 
del V. arebbe andato di per , se il D'Aronne, frammi sch iato i 
in una furi -a polemica teoloO'ica scoppi ta nel 1759 tra Antonio 

enoveseeilpretePa qualeMaglida 1artin -tuttidue,anch'es i, 
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gia di cepoli del V.,- non a e e pubblicato, contro il Geno s , 
l'anzid tta Dissertazione tnetafisica, nella quale, tra l'altr , per 
rìn uzzare talune parole di cherno pronunziate dall'av er ario a 
propo ito di quella Grammatica eh era empre in fieri, volle porgi i 
otto gli c hi • il giudizio- scriveva- che fa della mia Granr

matica il io-nor don iambatti ta ico ... : dico di colui d l quale 
non si dice mai tanto che 'l uo merito non ia sempre ad gni 
lode uperior • . er piu ampi ragguagli, F . JCOLJ 1, Curiositd 
vichiane ( apoli 1927, e tr . dagli Atti dell'Accadernia Pontaniana), 
pp. 13-17; e cfr., ul Ma li, B. CROCE, in CriN a, X Il, 1919, p. 214, 

, s ul 'Aronne, . G. GA ATl, Gli scrittori delle Calabrie, I (Fi-
renze, 1928), pp. 23 -42. 

V (pp. 45-49).- Primo fra i non pochi traduttori italiani della 
tJ!Philidis sive de morbo gallico del Fraca toro ( eba tiano d gli 

Antoni, Antonio Tirabosco, Vincenzo Benini ecc.) e desidero o 
di porre a stampa la sua ver ione, Pietro Belli ( r6 7 c.- 20 a go
to 1757), nel 1730, era dalla natia Lecce recato in apoli, ove 

trovò nel V. che p l pas ato aveva aiutat piu olte in qualche 
ristrettezza econ mica, chi non ol cri e per lui la dedica al 

'Harrach (cfr. qui sopra, n. II) e pre ent agli studiosi la er-
ione stessa, ma fors'anche collaborò alla r vi. ione letterari a e 

tipografica di questa. Cfr. D AFFLITTO, .JJ1emorie degli scrittori 
del Regno di apoli, II ( apoli, 17 r}, ad . • elli •; VlLL ROSA, 
negli Opuscoli del ., II , 327-2 ; CROCE, Una dedicatoria e una 
prefazioue di G. B. V., in appendic al etHmo supplemeulo alla 
« Bibliorr?'afia vichiana •, in co rso di stampa nella Rivista di filo-
sofia di Firenze.- Contro chi si rivolga il V. nel polemizzare a 
proposito d l Quinzi, non i rie ce neppure a c ngetturare. o
munque, i sei libri di Jranime seu de balneis Pitltecttsarum, o ia 
di I chia, scritti dal g uita aquilano Camill Eucherio de Quintiis 

Quinzi (1675-1733)- insegnante per molti anni nel collegi napo
letano d l iJ nte di Man o detto dei obili, e anche lui, c me 
gli altri due ge uiti che col ero allori in apoli pel loro ver..,e -
giare in latino ( iccol Partenio Giannetta io e omenico L do-

ico), amico del latini imo . - avevan edut la luce in Na-
poli nel I726, con de ica a Giovanni V di Portogallo, pre o 
l'editore abituale del V. (Felice M ca), e furon poi tradotti in 
italiano, alla ste sa gui a d i altri poemi latini di quei tempi, dal 
padre Giampietro Bergantini, la cui versione si erba m . nella 
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ittori Emanuele di Roma. Cfr. PO LI-SIGNORELLI, l ricende 
della coltura delle icilie, ediz. cit. del I rr, VI , 57-5 ; V aLLAROSA, 
l. c., pp. 332-3 ; RAG ETTI Vite de.rrl'illustri aquilani ( quil a 
I 47), pp. 166·7 ; E B CKER- O 11:ERV GEI..1 Biblzothèque de la 
Compagnie de Jésus, \I, 134 '- 9; Ct<OCE, p . e loc. cit. Il illar sa 
aggiunge che • i occupò anche il Quinzi a raccoglier molti mate
riali per l continuazi ne delle t'Le de' pontefici e cardinali del Ciac
conio (Cilacon), che p i pa arono nelle mani di mons. Guarnacci, 
che e n pre al •. E, in etti, in una lèttera inedita di nt n 
France co farmi a Ub rto Benv glienti in data di Firenze, 
25 ettembre 17 I7 (Biblioteca Comunale di Siena, Carteggi Bm
voo-Lienti) è detto che, p r qu Il' c aggiunta .. , il Quinzi gli aveva 
fatto ri chiedere da apoli • a lcune n tizie, delle quali lo vado 
s c orrendo, e sarebbe b nis imo fatto l' inserirvi o bolle o con
tratti o documenti antichi che ri guardino la propo ta i materia: 
di che . ill.ma ahbondevolm nte a era potuto somministrare 
a chi oprintende all' impres ione nuova veneta • . -Di tre fra 
i quattro farmachi ricordati dal V. si disc rre, come nota il 
Croce (op. e loc. cit.), n l Tlleatro farmaceutico dog·malico e spar
girico del medico e storico napoletano Giu eppe Donzelli barone 
di oo-l iola ( r 596-r67o), ripub blicato a Venezia, nel 1704, con 
aggiunte la ciate dal figlio dell'autore, e anche lui medico famo o 
(n nché arnie del V.), Tommaso (r6s4-r7o2): cfr. pp. 623, 6r7, 
646- 7. L' • u ngu n t o d i Giovan n i da Pr c ida • " corrobora il ve n tre 

il cuore fa venire l'appetito dei cibi , giova alla cottione (sic) e 
di piu ferm l'u cita di c rpo l!l. Il c Mitridatico • era « ricetta d'un 
anti oto che usava per la ua propria persona il re Mitridate, e 
d el quale alen reca tre {: rmole una di Andromaco, l'altra di 
Antipatr e l'ultima di amocrate, critta in vcr i giambici e che 

piu preferita •. E l'c unguento d Ila conte a • del quale, vera
m nte, fu autore un Verignana, c opprime i me trui troppo ab
bondanti, proibì ce l'abort , ferm e robora l'utero, tringe i reni 
sci l ti e ferma il profluvio del sa ngue nelle ene emorroidali • . 
Quanto poi alla c poi v del conte Palma •, forse non ancor cono-
ci uta ai tempi dei due onzelli il Villar a (1. c., p. 337) rimanda 

al D izionario far1naceulico del Lancellotti, ov'è d tto ch'era la 
c magnesia alba •, la cu i efficacia venne c p rta da un cerusic 
dimorant nella villa del conte Palma, cavaliere romano. Il mede-

imo Villarosa, infine, aggiunge il ricordo dell'c acqua della regina 
d 'Ungheria • (cioè di Elisabetta, mogli e di Caroberto d'Angiò e 
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m. n l 13 1) efficace nell debo lezze nervose, e il c balsamo in
n cenzi a no », divulgato da Innocenzo XI e giovevole pe i mali 
di ca o. 

I (pp. 51- 7). - ull toria e terna di que t 'abb zzo di 
commento alla p etica raziana non c'è pervenuta n tizia i s rta, 
n mmen quella lla data, la qual e tutta ia- poiché in e o 
richiam no di ontinu concetti v lti ne lla econda cienza nuova 
(non anche, talora, nell prima) - non può e er po ta e non 
n li anni po teriori al 1730. Molto pr babilmente, e alla stes a 
gui a dell'affine abbozzo di c mmento a li Annali taciti ni (VI, 
401-13 e cfr. pp. 4r-42) il V. lo c nce i ima me n e qual mer 
lavoro di scuola, o ia (carattere eh serba ancora in talune parti 

e ndarie) quale erie i nole in m argi ne o chio e di m ra in
terpretazione fil locrica. Ma c n le idee della cienza mtOl'a che 
gli turbina ano nella mente, era a solutamente impo sibile che 
egli non fini s col convertir) , ostanzialmente in un non riu-
cibile e non riu cito tentativo di conciliare il co i facile empi

ri m della po tica raziana col co i tormentat ideali mo della 
propria e t tica, e molto o, addirittura, di 
della paternita delle ue ri oluzionari e dottrine di ragi n po tica 
per attribuirle a uint razio Flacco. aturalmente n n è il 
ca di aggiungere annotazioni. Ba teni ricordar che, come ia 
nel pas faro o della conda cienza nuova sui rap òdi ciclici 
eli nici (IV, capov. 56), c si anche qui (pp. 63-64), a pr po it 
del c vilem patulumqu rb m », vien richi a mat , pur con divers 
par le, l'u o dei a nta t rie dei tempi mod rni di c l gger l'Or
lando fzwioso o innamorato o altro romanzo in rima a' i l i 
larghi cerchi di facc ndata gent, e, r citata alcuna tanza, 
spi garla loro in pro a». C n he, com'è o i , il napoletan 
allud va ai c iddetti c Rinaldi » (affollati ·im , mentr 'egli cri
ve a, era quello cono ciut con l agnome di c icilian »: cfr. III, 
134), i quali, sino ad alcuni decenni fa, ul di Napoli, leg-
ge ano e illustravano le ge te di Rinaldo degli altri paladini a 
un largo cerchio di asc ltatori, he s'appa i navano in tal mi
sura a quei racconti da dar luoo-o all'e pr s ione pr verbiale 
c patiti di Rinald ,. . Cfr. F. ALIA I, commento all'Epistola ai 
Pisoni (1765), in F. JJCOLJ l, Gli studi sopra Orazio dell'ab. Gal. 
(Nap li, 19ro), p. I2I j V. C oco, critti vari, ediz. C rtese e t

colini (Bari, 1924), II, 260-62; P. RAJNA, I« Rinaldi ~ o ca11lastorie 
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di uova Antologia r 5 dicembre I 7 , pp. 5 7-79); 
ROCE, I c Rinaldi » o i cantastorie di J.lapoti (in Critica, 

X XI , 1936, pp. 70-74). 

II (pp. 79· 2).- qu to mirabile critto il F errari, come 
il tit l a atto inadeguato, di Giudizio sopra Dante, co i appose 
la da t del tutto cervellotica <li • d po il 1732 •. Ma che es o 

ia po teriore ben i a l marzo 172 -tempo in cui il . i ri ot ~e 

a redigere, per l'allora divi ata e poi non piu fatta riedizione ve
neziana della prima cienza nuo a, un lume upplem ntare, e 
oggi di per , di Amtotazioni (IV, 323-25; V, 63-71 );- po teri re, 
for 'anche, all'ago to o s ttembr 1729- t mpo in cui li n
du e a c mpimento siffatte Armotazioni (ibid.);- ma anteriore al 
25 decembre 1729- giorn in cui, rifiutata la prima Scienza 11uova 
c n le connes e Annotazioni pre e a scriver ex novo la seconda 
(V, 71-74),- mostra chiaro, a pre cindere da altre con iderazioni, 
il rimand alla c Nuova scienza d)ùttorno atta natura delle nazioni :. 
e alle c Amzotazioni da n i scritte a quell opera •, cioè precisa
mente all a Scienza mtova prima e al vo lume upplemen tare an
zidetto. Po to ciò, il pre ente critto- che dall' ten ione e dalla 

on !usi ne parrebbe no n tanto un parere ufficiale per la tampa, 
compilato dal . in qualita di cen. ore quanto, piutto to, una 
prefazione o pre e ntazione ai lettori , analoga a quelle preme e 
alle Rime scelte del De ngelis e alla versi ne fraca toriana del 
Belli- non può riferir i e n n a un nuo o comm nto alla Di-
ùza commedia, che il c ign r . •, o ia un chio atore de i-

der so di rbar l'an nimo, aveva gia, tra il 172 e il '29, redatto 
abbozzat nel ms ., per porl p o i a tampa m apoli o altrove. 

E di comm nti a n nimi alla D. C., che potessero e er redatti o 
abbozzati nel ms. nel t 728-29 n nero me i a stampa in an n 
poco po teriore, non i cono c e non uello a ditat dal Croce 
(lt c Giudizio sopra Dante • del V. e il couzmento del Venhtri, in 
Co1lversazioni critiche, III, Bari, 1932, pp. 315-t6): il Dante con 
una bre e e sztfficiente dicht"arazione del se1lso letterato diversa in 
pitt luoghi da quella degli antichi commentatori, che il ges uita 

ne e Pompeo V nturi (1693-1753)- tacendo, co i nella prima 
come n ella seconda edizione (Venezia, 1749), il proprio nome, che 
c minciò a comparire oltanto nella terza ( enezia, 1751)- pub
blicò per la prima v lta in Lucca, presso ebastiano menico 
Cappuri, e con dedica a Clemente XII nel 173 2. Anzi a iffatt 
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commento lo scritto ichiano i r iferi ce con probabilita (e si po
trebbe dire certezza) tanto maggiore, in quanto, come altre i ha 
po to in rilievo il Croce, il enturi avverte e plicitamente d'aver 

oluto fare e non fare preci amente le cose be il . loda il 
c i Ynor . » d'avere ri pettivamente fatte e non fatte. Perché 
poi la pre entazione o prefazione del V. non comparis e in testa 
a l commento anzidetto, potra conoscer i soltanto quando verra 
fu ori qualche d umento al riguardo. er ora, icur è que to: che 
per lo meno altre due olte furono camme i a l V., da chi dimo
r va in citta diver e da Napoli (Livorno e Ravenna), scritti d'oc
casione, dei quali i committenti non crederono poi d'avvalersi. 
Cfr. quaggiu, pp. 284 e 2 5· 

III 

COMMEM RAZIO I, ALLOC ZIONI, ELOGI 

I (pp. 5-96) . -Don Francesco Benavides conte di anto te
fa n -padre di quell Emanuele che piu tardi fu aio e primo mi
ni tro, in Napoli, d l re Carlo Borbone,- dopo essere stato, dal 
1678 al r687 ic ré spagnu olo di S ici li a, nonché strumento della 
reazione ucceduta al c Mamertinen ium bellum,. (p. 7), ci alla 
rivoluzione e gu rra d i 1 si na del 1674-78, tenne il vie reg no 
di apoli dal gennaio r6 all'aprile r6g6. Veramente, specie 
perché sncceduto a quella rara avis di vi ceré ch'era stato l'ama
ti imo don Gaspare de Haro march se del Carpio (p. 89), non 
lasciò a N a poli alcun rimpianto, specie tra coloro che furono vit
time della ua mediocrita d' inge no e dei su i parecchi atti di 
rapacita, di prepo tenza e d'in ipiente deb lezza. Tuttavia, durante 
il suo go ern , s erano, bene o male, fat te le co e a cui, con le 
lodi iperbolicbe allora di prammatica, accenna piu meno vaga
mente il V. (p. 87 gg.), e che giova precisare. 'era, dunque, 
cond otta a termine, tra critiche e apologie, una riforma monetaria 
ideata e iniziata dal Del Carpio. S 'era continuata, ma in tono 
minore, la lotta condotta con energia ferrea dal medesimo Del 
Carpio contro i briganti e i loro favoreggiatori , specie se grandi 
fe ud atari. Nel r6go s'erano evitati a Napoli, per opera di alcuni 
spaventatissimi magistrati, memori della terribile peste del 1656 
(quella descritta con colori ripamontiani dal V. ) gli orrori d 'un'alt ra 
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pe tilenza che serpeggiava nelle Puglie e mieté vittime segnata
mente a Con ersano. el 1693, durante l'immane guerra europea 
ra mmentata dal V . echeè naturalmente,quelladellalegad'Augusta 
o della grande alleanza ( r6 7-1697), 'era c ngiurato uno sbarco 
di saldate che fran e i sulle c te napoletane. E infine, durante 
le acce e controver ie giuri dizionali dibattute i in quegli anni con 
la curia pontificia, il anta tefano era tat indotto da ragioni 
politiche a dare ao-li anticuriali ti napol tani, qua i tutti carte iani, 
un appoggio limitato, che poteva anche aver parvenza di quel
l 'amore agli tudi che dice il V. Cfr. D. Co F ORTO, Giornali, 
ediz. ic lini ( apoli, 1931), anni r6 8-96, passim; P. GrA -

o E, Istoria civile del Regno di Napoli (172 ), lib. L, cap. 2; 
nonché F. !COLI r, La giovinezza di G. B. V., ra. ediz. ( apoli, 
1932), pp. 9 -99, 172-73.- Per l'incredibile copia di ori e a rgenti 
ammassata nelle innumeri chiese napoletane del tempo (p . 92), 
v dere i molti particolari riferiti dallo torico scozze e Gilberto 
Burnet (r643- r71s), che fu a apoli nel r685, in F. NICOLJ r, 
Aspetti della vita italo-spagnuola nel Cinque e Seicento (Napoli, 
1934), pp. 309·10.- La battaglia in cui trovò la mort il figlio pri
mogenito del iceré (pp. 89-90), o ia don Diego, marchese di 
Solera e mastro di campo nell'esercito spagnuolo operant in lta 
Italia, è qu Ila in cui, il 4 ottobre 1693, pr so Orbezzano in Pie
monte, i ce ar o-i pano-piemonte i riceverono una fiera rotta dal 
Catinat. Cfr. Archivio di tato di 1odena, Cancelleria ducale, 
Dispacci da Milano, bu ·ta 128, elenco di ufficiali spagnuoli ucci i 
annes o al dispaccio del 7 ottobre 1693; nonché Co F ORTO, Giorn. 
cit., II, roo. 

II (pp. 79-r r8).- Donna Caterina Antonia de Arag6n duche sa 
di Cardona, eg rbia e Lerma mori il r6 febbraio 1697. I suoi 
• parente ,. (p. ro2) erano stat i do n Luigi Raim nd Folch de 
Cardona Arag6n Fernandez de C6rdoba e donna Marianna de 
Sando al Manrique Padilla y Acuila duches a di Lerma (avvertire, 
a que to proposito che la • spf'ctatissima Iohanna Folchia ,., cioè 
Folch de Cardona, ra stata « uxor,. non gi:i • forti simi ac apien
ti imi Alphon i Aragonum ac Sicilien ium regi ,. , vale a dire di 
Alfonso il Magnanimo, ben i d'un altro Alfonso d' ragona secondo 
duca di Segorbia e figlio d un Enrico, fratello del Magnanimo). 
Il marito di • dona Catalina ,. (pp. ro3, 109, 1 II e II2), don Gio
van ni Francesco Tommaso de la Cerda Enriquez Ribera, ottavo 

G. B. Vtco, Opere- vn. r8 



.-\1\1 OT Z IO~ I 

duca di 1edinaceli e onni potente per q ualche tempo alla cor te 
di Ca rlo II di pagna era morto il 20 febbrai o 1691. elle loro 
o to figlie (p. II ) -Felici a, ntonia Anna, Giovanna, T re a, L o
r nza, I abella, faria icola a -la penultima (m. I 0 gennaio I70 ), 
a ndata po a in filano (16 2) a don Filippo pinola-Doria duca d el 

e quarto marchese de Lo Balba e (166s-r72I ), ebbe parte 
abba tanza co picua ne li a venimenti anche politici del tempo. Per 
ultimo, l'unico figliuol ma chio dell' logiata, don Luigi, nono duca 
di fedinac li, fu dapprima (gennaio I6 s-maggio r6 7) c Neapol i 
tanorum cla i praefectus ,. (p. IO ), cioè prepotentis imo generale 
delle galee regie napoletane; indi (luglio I6 7-marzo I696) c sum
mus legatu » (i i) ossia fa tidi imo amba ciatore pag nuolo 
pres o la anta Sede ; poi (aprii 1696-f bbraio 1702) c huius regni 
vicariu ::o (p. 98), vale a dire odiatissimo viceré di apoli e causa non 
ultim a d ell'austriacanti mo di gran part della nobilta napol etana e 
della con eguente congiura di 1acchia · e finalmente (dal I702 alla 
m o rt ) pre idente in 1adrid, d e l Con i lio delle Indi e occidentali. 

a spettato di tradimento ver o Filippo V e rinchiu so nel ca tello 
di Pamplona, i fu ucci o, con veleno propinatogli in una tazza di 
cioccolatte, l'I I genn io I7II. fr. , fra i tanti, Co FUORTO, Gior
?zali, indice dei nomi ad v. c Lacerda ,. ; Racconto di varie notiz ie 
accadtde nella cittd di apoli dall'anno I7oo, ediz. De Blasii , in 
A rcll. stor.p.le prov. nap., XXXI (1906), pp. 455-56; i vari storici della 
congiura di 1acchia, a cominciare dal . ( I, indi ce d i nom i, 
sub c Medinaceli » ) ; ON JuA FELIX FR CI co DE RrvAROLA v 
PINEDA Monarquia espanola, blasdn de su nobleza (Madrid, I736), 
I, 40, 159· II, 54-55; nonché F. NrcOLINI, Giov . di G. B. V. ci t., 
pp. IOO-I03, 176-So; Lo STESSO, L'Europa al tempo della guerra 
di successione di Spagna ( apoli, I937-I939), I-III, indici dei nomi , 
ad vv. « Medinaceli ,. e c S to ,. . - Per altri componimenti ichia ni 
in mort di Caterina d'Aragona, cfr. pre en te volume, p. 195 ; 

III, 39· 

III (pp. rr9-I32).- Venuto in Itali a con la speranza di ren
dere i napoletani men o tili a lla nuova dinastia borb nica e di 
r ialzare in Lombardia le sorti d ella guerra che i gallisp ani con
duce ano contro le armi ce aree comandate da Eugenio di avoia, 
Filipp V dimorò in apoli, nella reggia edificata ci rca un s colo 
prima dal ontana, dal I7 aprile al 2 giugno 1702. Fra i tanti 
che accor ero a rendergli onore, non mancaro no, nel maggio, i 
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profe ri ell'Univer ita e ra e si, il ., che in quell'occasione 
ave a scrit o tanto piu v lentieri e presentato con tr pidazione 
tant maggi re il pre ente Panegyrict , in quant pare che sin 
da ali ra spera e di c n eguire la carica di tori grafo regio, 
che bbe oltanto nel 1735 da Carlo di B rbon , e che, per 
intant Filippo conferi a un piu gi ane e fortunato panegiri ta, 
ci è all'udinese prima r manizzat , poi nap letanizzato, Gia-
om Emili orini (167 -1707): cfr. F. rcou r, f'icende e co-

dici della c Prùzcipu-m neapotitanormn coniuratio ,. di G. B. Vico 
( apoli, 1939, str. dagli Atti della R. Accadem~ia di scien::e nzo-
1'ali e politicl1e di Napoli), pp. 37-45. Appunto perciò arebbe su
perfluo venir r ttificando ca o p r ca la forzata in attezza dei 
pochi dati di fatto fram mi chiati dal V. alle c n uete l di iperboliche. 

er es., l'accogl ienza dei napoletani al giovane r , anziché entu
ia tica fu co i gelida che, ebbene Filippo, al uo arrivo, affac

ciatosi al balcone centrale della reggia, a iuta e tre olte col 
capp llo l' immen a folla amma ata nel Largo di Palazzo, questa 
re tò s ile nziosa, senza emettere neppure un c viva ,.. Analoga
mente, il 18 aprile an G n naro, che embra fo e anche lui « austria-

ante,. o a ntiborbonic , dopo e ersi o tinat a non voler fare il 
consueto miracol dell scioglim nto del su c iddett angue, 
quantunque il re ne lo pregasse per tutto il t mpo occorrente 
a a c ltare ben cinque me e, 'affrettò poi a farlo non appena 
Filippo fiduciat , ebbe abbandonato il Du mo napoletano. E osi 
via. ero altresi che, c me l'affabilita e la fior nte giovin zza 
di Fi lippo e, ancora più, l'aver egli fatto fis are alle farine un 
piu bas o prezzo politico, finirono c l rendergli men avver a la 
part piu tranquilla del popolin (non egualmente i più tra i 
nobili, che restarono om prima, au tria anti, e la parte piu r iot
to a della plebaglia, la ual , pr prio mentre il V. criveva,corni nci 
a ordire un'altra congiura, anch'e sa poi fallita termi nata con 
non poche impiccagioni), co i anche an Gennaro, durante la pro
ces ion dell Inghirlandata (cfr. quaggiu, p. 285) che ebbe luogo, 
quell'anno, il 6 mago-io, volle, que ta seconda volta, fare qua i 
imme i tamente l'anzidetto miracolo: da che c pio e e pubbliche 
lacrim d l s vrano, il quale in que l'atto ste s ordinò la lettu ra 
d'un gia preparato editt , con cui, come dice il. V. (p . 13r), venne 
affidata al Santo c uni r ae hispanicae monar hiae tutela ,., e cioè, 
da patron della sola citta di apoli, lo si pr mo e a protettore 
dell'intera monarchia di pagna, domini tran oceani ci compre 1. 



Cfr. n ell'Archi io di tato di enezia, Residenti a a poli, filza 
ro , i di pacci dell'aprile-giugno 1702 del re idente avioni, cono-
cì uto e mentovato dal . (VI, ind. dei nomi ); nonché F. 1 l-

COLI r, Fra11cesco Sa ioni e l' austriacantismo ?Zapoleta1tO tze,g-li 
u ltimi atmi della dominazio11e spagnuola ( r apoli, 1937, e tr. dagli 

tti dell 'Accademia mentovata d i sopra), passim. Circa poi l'uso 
i Filippo di pranzare e cenare, anche a apoli, coram populo 

(pp. 126-27), v . GrA o E Vita scritta da ltti medesinw, ediz. 
icolini ( apoli, r9o5), p. 47 , e, i i, una n ta del curatore. 

IV (pp. r 33-3 ). -Prima d ' er chi amato a i enna quale 
regg nte e fi cale del upremo Con i lio di pa na ( o ten rato , 
dopo che all'imperatore Carlo I venne ri con ciuto il dominio 
. u quasi tutta l'antica Italia pagnuola al mad ri! no Con iglio 
d'Italia vacante, come gia questo , p r l'appunto agli affari 
italici ), il napoletano Ale andro Riccardi (I66o-1726), figlia tr 
del grande amico del . Giu eppe Lucina ( ind. dci nomi), era 
ùo uto cappare da Napoli (1695) per avere chi affeggiato nel 
Duomo, me ntre confe ava, l'economo di quella chie a, e tornato 
a ap li s'era procurate da ic la Capa so, pe i ridicoli ecce si 
trecenti tici e to canistici d Il a ua prosa, atire senza fine, n ll e 
quali ricorse anche il nome del V. (cfr. VIII , 43), , p r la rru
lenza d'una sua di ertazione a nticuri ali tica (170 ), l'inclu ione 
di que ta nell'indice dei libri proibiti. Cfr. Gr ONE, Vita, ed. 
ci t ., indice dei nomi; F . re LT r L a g iovinezza di G. B. Vico, 
18 ediz. citata, pp. 95, 169-70.- ull'altro grande amico del 
don Benedett L audati, cfr. I , e I , ai ri pettivi indici de i 
nomi. - L'oratori a n napoletan Tommaso Pagano (r67I-1755), 
a uto r di qualche libre tto di devozion e era noto a apoli egna
tamente quale c dirett re spirituale» di giovan tti di buona fami 
g lia, tra cui fu anche Alfonso Mar ia e ' Lig uori. Cfr. JL LAROSA, 

1ànorie degli scrittori filippini ( apoli 1837), pp. I 8- 9· 

V (pp. 135-53). - Michele Fed rico d 'Althann (m. 1733) vescovo 
i V accia ( ngheria), ele ato alla porpora cardi nali zia il 19 no

vembre 1719 e vie ré di rap li dal O'iugno 1722 al lu glio 1728, 
fu indubbia mente il peggiore fra quanti la corte di ienna mandò 
a governare l' I ta lia meridionale. Tra le sue rttime era tato 
a nche il V., che alla prepotente inframmettenza di quel « pazzo» 
viceré (come lo chiamava Bartolomeo Intieri) aveva dovuto prin-
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cipalmente la disa ventura univer itaria del 1723 (cfr. F. l tCOLIN I 
in Giornale critico della filosofia italiana, X, 1929, p. 490). Ciò 
non ostante, egli non gli le inò lodi anche in altri componimenti 
(cfr. VIII, 70 e 75). - ulla stupenda digressione sulla guerra di 
ucce ione di pagna (pp. 143-50), edere , 6o-6r, 303-304, e 

cfr. B. CROCE, Uomini e cose delta vece/zia Italia , I, (Bari, 1927), 
pp. 265-71. T ner pre ente, inoltre, che nel colpo d'occhio sullo 
tato dell'Europa al tempo della morte di Carlo II di Spagna il 

V. rifu e, ora abbre iando, ora ampliando, un pezzo della Prin
cipum ?Leapolitanorum coniu.ratio (cfr. I, 303-304). E finalmente 
la vaga allu ione alla parte preponderant eh il 'Althann avrebbe 
a uta nel concia e ( r 7 2 r) da cu i u ci papa M i eh !an gelo Con ti o 
Innocenza XIII che si voglia dire (p. r so), ri ceve qualche lume 
da un'inedita lettera (Firenze, ago to 1721 ) di nton Frane · 
sco Marmi a berte Benvoglienti (Bibli t ca Comunale di iena, 
Cart. B envogtienti cit.), dalla quale ap pare eh , senza l'oppo izione 
del D'Althann, che cris e al riguardo anche all'imperatore Carlo VI, 
sarebb tato eletto il cardinale Fabrizio Paulucci di Calboli 
(r6so·1726), gia egretario di tato di Clemente XI. 

VI (pp. 155·78). - Nata intorno al 1699 e maritata circa 
il 1720, Angela Cimmi.n (forma e atta del cognome) era morta 
nel 1726. Principal fonte intorno a l i è la mi cellanea poetica 
me sa in ieme, in sua memoria, dal .: cfr. presente volume, 
Nota bibl., pp. 313·15.- Encomi non meno entus iastici di quelli del 
V. (p. 157) tributa al padre Antonio T rre da a poli (1636-17 r 3) 
- preposito generale dei Pii perari e fondatore, tra l'altro, d'una 
c ongr gazione di spirito ,. dei dottori in l gge nella chie a di 

an Nicola alla Carita- il Giannone, che lo aveva av uto, in gio
vinezza, onfe sore (Vita ci t., pp. 30 3 r) . Sul uo fervido aposto
lato, e anche sui guai procuratigli dall'accusa, for e non del tutto 
infondata, di diffondere dal pulpito e dal confes ional le dottrine 
quieti tiche di Miguel de 1olinos, v. F . N rcOLJNI, Sulla vita civile} 
letteraria e religiosa napoletana alla fine del Seice1lto ( a poli 1929, 

tr. dagl i Atti della R. Accade·mia di scienze m01'ali e politiche 
di Napolt), pp. 35-37 , 52-5 , 77-79. - e i fratelli della immino 
Francesco e Antonio tP· r6s), n nché del nipote ex fratre m· 
eppe iuniore (p. r66), restano ver i indirizzati al . o in cui 

parla di lui: cfr. VIII, 83, ro2-104. Inoltre Anton io e l altro suo fra
tello, parimente oratoriano, rbano (p. 165) gli avevano procurato, 



nel 1725 dai filippini nap !etani il de i erat incarico di ap
prezzare la bibli teca del fu iu eppe alletta, da loro acqui-
tata nel 17 26 (V, JI7-1 ): apprezzo remunerato c l condono di 

114 ducati d vuti per piccoli re iduì di pigioni arretrate, accumu
lati i n l quindicennio (1704-1 ) nel quale il 'ostro era stato loro 
inquilino (cfr. F. !COLI r, G. B. V. epigrafista cit., p. 65).- Pietro 

ntonio Ciavarri EO"u a (p. r66) è ricord to anche nell Autobiog·,~afia 
( , cfr. II7): nat a Lo Arcos in a arra il 1° giugno 1645, era 
enuto n t 16 o a apoli con igliere d l acr Real Con iglio, non 
enza nel 1702 di entare collega del V. nell' cadernia deo-li pen

s ierati di o an ( ICOLt r, Giov. di G. B. f.. cit., p. 122).- Per 
bene intendere la digre sione ulla cgloria• e ulla c lode • (p. 167, 
n. r), t ner p esente lv, capo . 243.-La produzi ne poetica cono
sciuta della Cimmin (p . 169) non va oltre sette s netti, né migliori 
né peggiori di quelli di altr verseggiatrici napoletane d l tempo (la 
duche a d Erce, Ippolita Cantelmo-Stuart, Isabella 1astrilli, ecc.) 
e nei quali, al dir d'un malédico (cfr. III, 1 31), avrebbero po to 
le mani il . e ()"l i altri c letterati ami i ,. che frequentavan la 
ca a di lei. Due ono diretti a Paolo Mattia Doria, e tutti n 
a stampa nel s condo volume delle Rime scelte di vari illu.stri 
poeti ttapoleta?Zi, pubblicate in N'ap li nel 1723 (con la fal a data 
di Firenze) dall' ditore Antonio 1uzio: cfr. pp. 193-96. - Fer
dinando d'Ambre io (t canizzato dal V., p. 170, in c D Ambro
gi ,. ) era stal rivale del o tro nel concor o universitario del 
1723: in quello ste s an n ebbe la cattedra di Dige t v cchio, 
mut ta poi ( r738) n ll 'altra di Feudi; il 21 marzo 173 fu nomi· 
nat giudice di icaria e 1'8 febbraio 174 pr mo o con igliere 
d l acro Real Con iglio, nella qual carica mori l' febbraio 1753 
(cfr . r:. . NlCOLl l, G. B. v. epigrafista cit., p. 63).- u Paol 

attia Doria (ivi), I, V VIU, indici dei nomi.- n'eco dei 
disc r i tenuti dal V. con la Cimmino ui c principi dell'umanita 
d lle nazioni ,. (ivi), o sia ui apisa ldi della prima denza 11uova, 
si ri ente in er i di Giu eppe Cimmino iuniore: cfr. III, 83 . 
Sul salotto di lei (pp. I71 -72), , 122-23· III, r31 -35: per piu 
ampie notizie, F. JCOLJ 1, G. B. V. epigrafista, pp . 19-2 e 
62-65. Pare che i piu di color che lo fr quentavano finissero con 
l'innamorar i della bella padrona di ca a (VIII 1.33). -Il rar 
v !umetto ontenente le giovanili « nobili po sie » di Paolo di 

angro (p . 174) 'intitola: Rime di PA LO DI ANGRO DUCA DJ 

TORRE 1 GGIORE (in apoli, nella stamperia di Giuseppe Roselli, 
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169 ). Precedono 2 pagine innumerate contenenti una dedica in 
pro ad urora San everino, una pre entazione del olumetto 
sotto critta da icola Ser aie ( u cui cfr. 329, 36 ; I, 334), 
i pareri per la tampa, componimenti poetici di ari (tra cui 
l'antico amico d el ., go t ino Ariani) in lode dell'autore, e 
una canzone intr duttiva diretta da que t'ultimo a suo padre, 
d n Francesco principe di ans ero. Se uono in 13 pagine 
numerate, ror onetti e qualche canzone . u que ta frigida rime
ri un giudizi , molto men lu inghiero di qu llo del ., ien 
dato da BA ILIO GIA ELLI, Edztcazione al figlio (1710 circa), 
e ·z . B. Giannelli iuniore ( Tapoli, 1781), p. 159: dr. anche l-

CE zo RIA rr, l'ila di Agosti1lO Ariani (Napoli, I7 2), p . r67. 
I capit li del mede imo Di angro, c pieni di ma chia cristiana 
apienza,., on cinque (I. Per l'uomo nobile 11ato ù1 cittd libera, 

II. Delta povertd, III . Del vano pregio della g io enti't e della bel
lezza, I . Dell' Incarrtazione, V. Delt'eter1litd), e anch'ess i erano 
stati racc l ti nell'altro volumett , parimente rar : Capitoli di PAOLO 
di A GRO PRI CIPE di SA SEVERO (in Lucca, per il Frediani, 
s. a. , ma 1724). Senonché, per lo meno nei testo a stampa, on 
c indirizzati ,. , ioè dedicati, n n alla Cimmino, ben i, c n la data di 
c apoli, 15 marzo 1724 »,al cardinal F d. Michele d'Althann (v. qu i 
sopra, pp . 277-78). Qualche cenno biografico dell'autore, morto in
torno al 1730 e padr del famoso c inventore ,. Raimondo ( e\ Ili, 
indici dei nomi), è in F. reaLI r, F1'. Savimzi cit., p. 44: cfr. 
anche Lo STESSO L'Europa al tempo della guerra di successione 
di Spagna cit., III, indice dei nomi.- urora anseverino (ivi), 
figlia d 1 principe dì Bisignano e maritata, ìn prime nozze (r6 o), 
con Geronim Acquavi a conte di onversano e, in econde (16 6), 
col per onaggio vichiano Nicola Gaetani duca di Laurenzana ( fr. 
quag iu, pp. 293-94), era morta, a cinquanta ctte anni, qua i con
temporaneamente alla Cimmino (luglio 1726). Versi di lei sono 
parsi in molte mi cellanee del tempo, anche in qualcuna a cui col

laborò il . E u lei, sul uo mecenatismo e ul suo salotto napole
tano (in vi Co tantinopoli), ove si davano altre i spetta oli teatrali, 

edere F. NrcOLl ~ r, Gt'o inezza di G. B. V. , pp. 57, I3 -39.-
i incenzo Carafa (ivi), gia duca di Bruzzano, poi principe della 

Roccella (n. 22 ago to r66o m. 26 aprile 1726), da un brev cenno 
biografico e un ritratto l'ALDUARI, Hùtoria delta fa-rniglia 
Ca·ra.fa ( apoli, r69r), I, 337 sgg. otizie piu ampie, nella con
tinuazi ne delle Famiglie celebri del LITTA (Famiglia Carafa, 
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la orata da F . Se NDO E , apoli, 19 13, tav. \I ); per q ualche 
altra notiziola, F. ICOLL 1, Fr. Savioni ci t. , pp. 31-32 . ul suo 
matrimonio con Ippolita Cantelmo- tuart ( r696) e su quest ultima, 
V, indice ei nomi ; pre ente lume pp. 229-30 e 291; II I, 
"2-37; nonché F. NICOLI 1, Ciov. di G. B. V. , pp. 173-75. Ai d ue 
c sublimi onetti" critti dalla Cantelmo per la morte della Cim
mino (cosa as ai mediocre) il . diè il p sto d'onore nella mise 1-
lanea da lui procurata: cfr. , qui appre o, p. 314. 

II (pp. 179-So).- i\Iolt s ' discu o sulla data occasione 
que ta breve allocuzione, recitata, al dir di taluno, il 30 otto

b re 1736, u n Cari rb ne i recò a vi ilare privatamente il 
restaurato Palazzo degli Studi; al dir di altri, il 4 nov mbre uc
ce si o, quando in quel palazz si riapri ufficialm nte l'Universita 
di apoli (cfr. quaggiu, pp. 2 4-85 . Eppure nell'allocuzione n n 
potrebbe e ser detto piu chiaro che, nei giorni qua i immediata
mente posteriori alla riconquista borbonica del Regno al di-

pacci (giunto a apoli il 15 maggio 1734) con cui Filippo V 
dichiarò suo figlio Carlo c eapoli regem " - vale a dire circa il 
giugno 1734- l' niversita d gli tudi, volendo (alla tessa guisa 
di altri i tituti cittadini) recar i in pompa magna a Palazzo reale 
a congratular i col nuovo sovran , di incarico al ., come a 
decano, di re igere e recitare que to breve complimento. E, quanto 
al piccolo o tacolo cronologi o, derivante dal fatto che c res et 
triginta anni " dopo il maggi 1702, data del Panegyricus a Fi
lippo V (cfr. qui apra, pp . 274-76) condurrebbero al maggio 1735 
(e per que ta ragione appunto il Villarosa, seguit dai posteriori 
editori, do é as egnare allo scritt vichiano la data del 1735) 
evidente che il V., per arrotondare la cifra, diè come com piu t 
il trig imoterzo ann o appena iniziato. Per maggiori ragguagli e 
per la documentazione, F. NICOLINt, Curiost'td vicltiane cit., pp. 7-11. 

VIII (pp. r8I-191).- Ancor meglio di altri componimenti 
affini, quest'Oratio esibisce la pro a che il V. con iderasse i suoi 
panegirici ufficiali quale semplice do ere di ufficio, a cui gl'in
combe e d'attendere non tanto dicendo c cose propie » ( al o 
che in certe considerazioni d'indole generale o digre ·sioni, con 
le quali gli veniva talora fatto di nobilitare un genere cosi bass 
di letteratura), quanto esornando con solenne forma letteraria le 
cose tutt'altro che c pro pie :o , e talora foto caelo opposte alle 
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c propie », che, nell s a ve te di elogiatore aulico, era pur co-
tretto a p rre in particolare rilievo. Ba ti os ervare che, per ma

gnificare l' ntichita e po anz della famiglia e del paese onde 
usciva aria Amalia, gli dové (pp. 1 - s) non olo prorompere 
in un'e usi ne di pan ermani mo, del tutt repugnante alla sua 
dottri na fondamentale intorno aUa c boria delle nazioni,., ma ad
dirittur dare come oro colato le insignì cioccherie eh i pan
germani ti o pangotisti del S ic nto avevan me se in gir su 
c Theut,., c ferkurs ma nn», c M rcurio Trismegisto ,. ecc. ec .: 

uelle cioccherie appunto che pr prio lui, nella ·ec nda Scienza 
1utova, e co i nella redazione del 1730, c me nell'altra compars 
nel 17 , avev qualificate c ppenioni o incert leageri 
concie o borio e o ridevoli,. , qualche olta, c ogni de' quali 

si ridono tutti i dotti,. (IV capov. 30). ogni, del re to, con cui 
sembra, do é enire addirittura impo t ai letterati napoletani di 
gingillarsi in quell 'anno, iacché le te se cioccherie su Theut, 
Merkur smann ecc. i ritrovano altre i nell'opu col In. Caroti 
Borbonii, Neapolis iciliaeque regù, et JJ:fariae Amaliae Wa/burgae. 
Poloniae regis filiae, auspicatissimis 1mptiis, oratio JULII MAR!AE 
p ALLOTTAE MESSI AE ( apoli, tefano Abba te, 173 ), p. 19. 

IV 

I CRIZI NI 

Salvo che per la econda, della quale soltanto di recente s è 
conosciuto e sere stata compo ta dal ., un'amplis ima illu tra-
zione torica delle epigrafi vichiane stata bia dat da chi seri e 
nel citato Giambattista Vico epiura!ista. alvo dunque per la se
conda, non ancora illu strata e per la quale è sembrato opp rtuno 
un comment men breve, si può bene, per le altre, ria sumere le 
conclusioni dell'anzidetto lavoro, rimanda ndo a esso p r maggior 
copia di notizie e per la documentazione. 

I.- Si veda sopra, pp. 273-74. 

I T.- La sera del 3 r luglio 1707 -appena qualche ora dopo che 
il conte di Martinitz, primo iceré au triaco, aveva celebrato con 
una solenne cavalcata l' ingre so delle truppe cesaree in N a poli. 
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(7 lugli la con ui ta, ormai qua i compiu ta, dell'intero Regno 
dal e u i , che da una settimana era in eruzione, i a llevarono 
fiamme co i alte da illuminare la citta come e s i fos e in pieno 
giorn . Al contrario la mattina dopo, e piu ancora in quella del 
2 ago to, i prigionarono dal vulcano- accompagnati da boati 
terri canti, dei quali giun e l eco ino a Roma- un fumo cosi 
caligin o e una piogO'ìa co i impetuo a di cenere e lapillo da 
determinare in tutta la laga circo tante la tenebra piu fitta. con-

iurato all ra dalla p pol zione terrorizzata, il cardinal -arcive
s co o " rance co Pi natelli dì po e che, cir a le quattro pomeri
diane dell anzidetto 2 ago to, in una pr ce ione Jenne, alla 
quale parteciparono egli stes con tutto il clero, il Iartinitz con 
tutta la nobilta, la magi tratura e l e ercito, ua i intera, la 
restante cittadinanza, il bu to d'argento , nel quale s'afferm a d 
tempo immemorabile e ere il te chio d i an ennaro, fo se por
tato presso Porta Capuana a pie' della scalinata della chie a di 

anta Caterina a F rmello, e di la, t ra le preci di rito, mo trato 
alla c montagna,. per imporle di de istere dalla ua collera deva

tatrice. eramente, l'effetto non fu immediato giacché, quando, 
in n me del ant , il Pignatelli fece l'intimazione anzidetta, il 

e u io, com'ebbe a seri ere quel O'iorno mede imo un diari ta 
anonimo, risp e c vomitando gran tuoni e saette par ndo che 
allora vole e sobbi are que ta citta, con gran gridi e pianti di 
tutto quel popolo che era concor o, sempre gridando~- Miseri
cordia! misericordia. •. Anzi, oltanto dopo che la proce ione 
andò ia, i ollevò un legO'iero venticello, che cominci a dis i
pare e nembo e cenere e lapilli; oltant v rso la meta della notte 
ucce iva i vide in ciel qualche tella; soltanto la mattina del 

3 ago to l'eruzione poté dirsi entrata nella fa e decrescente . Ciò 
non astante, i gridò da tutti al miracol ; e tutti, meglio che 
potes er , tennero a mo trare al Santo la pr pria ricono cenza. 
P r tre giorni di fila la citta intera fu percor a da innumeri pro
ces ioni di c figlioli e figlio le •, tutti a piedi scalzi, quali recanti 
sul capo corone di pine, quali trascinanti p e anti croci, quali, in 
mancanza di queste, caricatisi ulle spalle ancora piu pesanti a s i. 
Per tre notti parimente di fila non i fu casa o b ttega che non 
e pone se un'immagine del taumaturgo accendendovi davanti gran 
numero di lumi. E gli eletti della citta (o sia l' amministrazione co
munale), adempiendo a un voto fatto durante il pericolo, commi ero 
al noto architetto, nonché amico del ., Ferdinando anfelice 
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(cfr. uao-giu, n° I ) l'edicola che ancor i vede presso la sca
linata di anta Caterina a Formello, cioè un 'alta ara di pipern0 
e marmi bianchi, nel cui centro 'apre una nicchia, ov' è, mitrato, 
un bu to del anto ne1Patto dì fare il egno della croce erso il 
vulcano. Che l'i crizione commem rati a appo tavi fo e campo ta 
dal V., vìen te tirn niat , nel 1713, dall'erudito napoletano, nonch 
ditore di i ne Cas i e collabora t r dei R R. Il. s.s--. del 1 u-

r tori, ice l Carminio aie ne o Falconio (r68I-I759), p i ve-
co o di 1a rtirano (1 728) e arei co o di anta e erina ( 1743). 

Vedere Giambatti ta France chi, re idente venet a Napoli, al 
enato eneto, Napoli, 2 e 9 ago t 1.707 (Ar hi io di Stato di 
renezia, R esidenti a apoli, filza II r ); An nimo, Diario 1tapo

litano dal IJOO al I709, ediz. e Blasii , in Arclz. stor. p. le prov. 
?tap., l I s-' pp. 599-6or; altro Anonimo, Racconto di vart'e no
liz ·e cit. ibid., XXXI rgo6, pp. 441-43; . C. FALCO 10, L'intera 
istoria della .famiglia, vita, miracoli, traslazio11i e culto del gl01-ioso 
martire sa1z Gennaro (Napoli, 1osca, 17 r3), pp. n x 11 I-XIX; G. T -
GLIALATELA, JJiemorie storico-critiche del culto e del sa1lgue di smt 
Gennaro (Napoli, r8gs), pp. 371-72; e cfr., sul Falcone 1. CHIP , 
Il .~.Vttratori e la coltura napotetan.a del suo tempo, in Arch. stor. p. 
le prov. nap., X I, 1901, pp. 573-79; e una noterella di F. Nr
cOLI r, in F. G LIANI, Dialetto apot. (Nap., 1923), p. r88. 

III. -Si veda sopra, pp. 277- o. 

IV.- Il giurec nsulto Gaetano Ar ento, nato a Co enza 
nelle vicin nze il 2 dee mbre r66r, venut a Napoli p c prima 
del 16 o, fu avvocato famo o fino al 1707 ann in cui ebbe la 
toga di consigliere del acro Real Consiglio; indi, d po tre d is
·ertazioni anticurialisti he intitolate De re beneficiaria (170 ), 
divenn regg nte del Consiglio CoUatera\e, con ultore d l cappel
lano maggiore e delegato della Real Giurisdizione, e poi anc ra 
( r 7 r 4) duca, icepr tonotario del Regno p re id e n te del acro 
Real Con iglio. Morto il 31 maggio 1.730, fu epolto nella chiesa 
di San Gio anni a Carbonara, in un a cappella d i sua propri t:i, 
ove la figlia Margherita e il nipote France co entura (lo te so 
a cui il . dedicò il Diritto tmiversale) gli fecero elevare dall'ar
chitetto Ferdinando Sanfelice (cfr. n° II) un untuoso mau oleo 
e, l'II giugno 1731, celebrare funerali suntuo ìs· imi. L'orazione 
funebre fu recitata dal padre Bernardo Giacco ( , indice dei nomi), 
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e au ori elle molte pigrafi apposte intorno al catafalco e in varie 
parti della chie a furono . parecchi lettera ti napoletani , tra cui 
:vfatteo Egizio, le io 1mmaco rlazzocchi e il ., che, anti co 
frequentato re di ca a rgento e di ca a entura (II, 25-26), aveva 
gia a uo temp pubblicato talu ni ver i in occasione del matr i
monio del defunto con donna o tanza Mirelli ( Hl, 45). 

V. - ella febbre di fasto da cu i su l cadere del 173 r, fu pre a 
la Toscana per acco liere il giovani imo C rlo di Borbone, che 
d alla Spagna veniva in Italia a soggiornare alla corte medicea e 
a prender possesso del ducato di P arm a e Piacenza, le varie 
c nazioni • di mercanti dimoranti in Li orno apparecchiarono cia
scuna p ar ticolari fe te. Gl ' ingle i, t ra gli altri, vollero elevare sulla 
gran piazza un arco trionfale in legno, otto cui sarebbe dovut 
passar , appen a sbarcato, il reale infante. L'e i tenza della pr -
s en te i crizione farebbe pre umere che in un primo m mento i 
pensa . e, per almeno una delle due epigrafi latine da porre sulle 
due facciate dell anzidetto arco, al lontano V., il cui nome potrebbe 

s ere stato fatto al console inglese Beniamino Crow da iuseppe 
thia ( , indice dei nomi). e nonché le i crizioni apposte effet

tivamente all'arco, e diroccate c n que to il 27 febbrai 1732, 
venne ro critte da Anton France co Gori. 

VI.- L a notizia della morte di Giacomo Fitz-James Stuart 
d uca di Berwick, fi glio naturale di Giacomo II tuart e di Ara
bella Churchill ( orella del duca di Marlborou gh ), maresc iallo di 
F ra ncia e ucciso innanzi a Philipp burg da una cannonata o 
cheggia di granata durante la guerra di uccessione polacca, 

giunse a Napoli a principio del luglio 1734. E poiché a Napoli 
i trovava allora il du a di Liria, figlio del defunto (cfr. quaggiu, 

n° XV), da pre umer che da lui appunto, intermediari a forse 
la c commare • del V., Ippolita Cantelmo-Stuart, venis e data in 
quel t emp al o tro la commi ione di cr i re la presente epi
grafe, che non si a, per altr , se venis e apposta a lla tomba 
del Berwick. 

VII.- Tra ferita n l 170I, a causa della « principum neapo
litanorum coniuratio • d al Palazzo degli tudi (ora Museo azio
nale) al con ento di an Domenico Maggiore, l' niver ita d i 

apoli tornò alla primitiva sed , per opera di Celestino Galiani, 
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non prima del 1736 (cfr. opra, p. 2 o). La solenne inaugurazione 
ebbe luogo il no e mbre di quell'anno (giorno onomasti co di 
Carlo Borbone , nel qual giorno appunto ennero elevate su l 
re taurato palazzo, al o poi a e ser t l te, que te due epi grafi 

del 

VIII. -Marito di E l onora Costanza Giudic (unica figlia ed 
rede i ntonio princ ip di Cellam mare, pa ato alla toria so

prattutto per la congiura france e cono ciuta col uo nome), Fran
cese Caracciolo, ultimo principe di illa, mori nel febbraio 1737. 
Fu polto nella chie a dei e rgmt, ov la edova gli ~ ce cele
brare o len ni fun erali, dando pr babi lmente incarico al . di 

criv re la presente i crizione, della quale, per altro, non resta 
piu alcuna traccia nella chiesa a nzidetta. 

IX.- Fin dall'inondazione ravennate del 12 maggi r636 'era 
pensato a diverg re il cors del Ronc e d l 1ontone : lavoro, 
per altro, non compiuto se non nel 1732 per iniziat iva del cardinal 
leg ato Bartolomeo Ma ei, il quale fece pezzare la ia Rom ea 
N uo a e aprire in e a il nuovo alv o comune ai due fiumi. Da 
che la nece sita d'un gran ponte di pietra, al qual provvide il 
succe or del Ma sei, Giulio lberoni (1735-36). Per l'occa ione, si 
stabili di c innalzare • alc une i crizioni commemorative, di cui una 
sotto la s ta tua di Clemente XII in Piazza Maggiore; e, tra le 
parec hie presentate da la tinisti ravennati e non ravennati (tra cui 
è d a presumere fosse anche il V.), si ce l e quella, che i legge 
tuttora ul posto, del marchese France co Niccoli da Pi ac nza. 

X.- Che que te due i crizion.i fos ero scritte per la cosiddetta 
c Inghirlandata • o • Tra !azione di an G enn aro •, os ia p r la pro
ce sione che da ecoli ha lu go in Napoli nel abato preced nte la 
prima dome nica di m aggio, ap pare e idente dalle parole c neap -
litani sacerdoti bus ~ ta fronde red imiti " . al 1527 al r8oo 
in alse l'u o che una delle ei c piazze • o c sedili,. o c seggi ,. 
napoletani (Capuana, Nido, Montagna, Porto, Portano a e Popolo) 
e l va e, a turno perché vi fo e ro dep ti il bu to argenteo col 

osiddetto te chio e le a mp lle c l cosiddetto sangu del anto, un 
altare provvisorio di legno tal ra ricoperto da le ggiera fabbrica, 

dir ccato dop la erimonia, cioè il « temporarium templum,. che 
dice il . Il turno del eggio di Montagna ricorreva nel 1738, 
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nel 1732, nel 1726, e co i retrocedendo di sei in sei a nni. E poiché 
nella secon a delle due i crizioni ono ricordate le nozze di Carlo 
Borbone la da a di comp sizione non può fi sar i e non nel 173 . 

XI. - i eda qui opra, pp. 280- r. 

XII. - Innico aracciolo, nato in apoli il 9 luglio r642 , fu 
nominat nel 1697 vesco o d'Av r a e nel 1715 cardinale. l orto 
a Roma il 6 no embr L 730, la ua alma fu tra ferita nel 173 2 
n l duomo aver ano, e i i tumulata definiti amente nel 1738 in 
un ricco mau ole elevato al defunto dal nipote ez fratre m n
signor 11artino Innico Caracciolo di Cartina. onde la data dell a 
presen e iscrizione, n n appo ta, per altr , alla tomba, o e, in ece, 
e ne l gg una, molto piu lunga e compo ita, di Ales io immac 

Mazzocchi. 

XIII.- oltanto perché in quest'epigrafe ricorre il n me di 
France co Buonocore (lii, 32 e , ind. dei nomi), gia medico di 
Filippo \ di Spagna, poi arch iatro di Carl Borb n e protome
dico del Reg no di Napoli, il F errari e po teriori editori la di sero 
composta c in morte,. di lui. Ia il Buonocore, nato in Napoli il 
22 n vembre 168o, mori intorno al 1760, ci è una quindicina 
d'anni dop l m rte del . Il quale, a ogni modo, dice chiaro 
eh c auctore ,. il Buonocore e a cura del C Il gi degli tto 
degli peziali, fondato da l mede im Buonocore, la confraternita 
d i farmaci ti napoletani aveva acquistata nel 1738 la terrasanta 
per la sep ltura dei confratelli. 

XIV. ~ Nato a Genova il 28 decembre 166o e tabilito i a 
Nap li intorno al 16 3, Baldassarre Cattane principe di anni
candr vi mori il 6 febbraio 1739· untuo i funerali gli furono 
celebrati nella chiesa di anta ,!aria della Stella dal figlio ome
nico e dal fio- li d l figlio France co, l'uno ali ra c praefectus 
urbis ,. , cio re go-ente d Ila Gran Corte della i caria (poi dal 17 59 
al 1766 pre ident del on:iglio di reo-genza e aio del piccolo 
Ferdinando I ), l' al.tr c Anver ae comes,., o i a in te tatario del 
feud di Anver a in bruzzo. Probabile che l'incarico del presente 
gruppo di i crizioni fos e procurato al V, da G rardo de Angelis, 
che, ome 'è detto (p. 267), era frate nel convento an ne so alla 
chiesa opramentovata, ed ebbe parecchi rapporti con la famiglia 
Cattaneo. 
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X ato a aint- ermain- en-Laye il 2 ottobre 1696 G ia-
om Fitz-Jame tuar t d uca di Liri a e, alla morte del padre (cfr. 

qui sopra n° I}, anch e di B rwick, dopo un in~ !ice spedizione 
navale in I c zia a favore del pre endente Giacomo III tuart e 
parecchie campa ne tto le bandiere di Filippo di pagna, fu 
amba ciat re pagnuolo aPi troburg (1727-3I ), a Vienna (17 r-33) 

non e nz aver partecip t , quale genera li imo d ll 'e ercit 
pag nuol , alla p dizi ne pa s ggiata militar e ch e fruttò a Cari 

di orbone il regno di- ap li (1734), anche a apoli (1737), ov mori 
non a c undequinquaginta »,m a quarantadu e anni non compiuti 
nella notte fra il 2 e il 3 giugno 1738. epolto, giu ta il uo te ta
mento, di notte e senza c n ti rro forma l •, n Il a chi e a di anta 
Teresa degli Scalzi (al 1u e ), gli venn ro, l anno d p (17 giugn 
1739) c lebrati funerali solenni nella chiesa del Carmine maggiore. 
Per la quale occa ione e for e per incarico della edova d nna en
tura Colò n de Portugal y Ayala (che nel 1747 tra portò la salma 
del marito in I pagna), il V. seri e, pre umibilmente, que ta 
bellis ima serie d'i crizioni . 

XVI. -Luigi 1olin Ili fu con o le genovese a apoli dal 1732 
al 1771. Che la strada o e sorge a la casa da lui rico truita fosse 
quella di San Giovanni a Carbonara, appar e dalle al\u ioni vichiane 
alla sua vicinanza al c r gium praetorium » (Castelcapuan ), agli 
~ que tres ludi ,. o giostre che nei tempi antichi i i combatte-
an , e al fatto che proprio in es a Carl V c per onatu equitavit .. 

( e 6 febbrai J 536) . E poiché, ubito dopo la ri attazione dell'e
difici , cioè dal 4 mag io 1741 al 4 maggi 1743, il V. abit 

reci amente a an i vanni a Carbonara, tutto fa presumere che 
il 1olinelli fosse allora il su « padron di casa,.. P r altro ne -
un dificio di quella strada r ca oggi l epigrafe vichian . Tuttavia 

il palazzo è probabilmente quello segnat col num ro 33 n te
vale, malgrado i re tauri otto-no ecente chi, c pro loci amplitu
dine ,. e per qualche re iduo di « nitor • d c l gantia » settecen
te chi (p . e. la scala di tipo anfeliciano). 

X IL- Nel 16 1 il giureco n ulto Fulvio Ti bi. riundo di 
Melfi, acqui tava nel u mo di ap li, el and vi un sepolcret 
per sé e i uoi , una cappella sita allora a mano de tra della porta 
maggiore, e aera alla rgine a ant'Antonio abate e a an Fi
lippo Neri. Ben pr to, per altro, la famiglia s'e tinse, e cappella 



2 8 AN.'OTAZIO ·1 

e sep lcreto pa arono a una Tere a d'Ancona, maritata con un 
. farciano, i cui figli, Giu eppe e Pasquale, fatti riattare l'una e 
l'altra nel 1741, commi ero al V. l'i crizione commemorativa. 

enonché nel re tauro del uomo del r 4 r la cappella fu demo· 
lita, e oggi non ne resta altro che la lapide contenente il testo 
definitivo dell'epigntfe vichiana. 

XVIII.- ella sua econda edizione il F rrari dice compo-
ta que t'i crizione a: per nascita di figli di Filippo V l& , h e, per 

tal modo, di figli, ne avrebbe avuti a tre per olta. E nella prima 
e tzton la a e a addirittura accodata al Pauegyricus del mag
gio 1702 (v. qui sopra, p. 274), ponendola, co i in un temp in 
cui quel re non era ancora padre. Il ., invec , si congratula 
con Filippo ed Eli abetta Farne e d'aver dat i natali a tre 
figli maschi , o ia a F rdinando, Carlo Filippo iuniore, dei 
quali l'Italia a eva gia, quale re di Napoli e icilia, il secondo, 
al tempo st so che grandi cose attende ano dal t rzo Italia, 
Francia e pagna. Dunque l'iscriz.ione fu critta al tempo della 
guerra di succe sione austriaca e, piu precisamente, in uno dei 
mesi cor i tra la n mina dell'infante don Filippo a generali simo 
della pedizione spagnuola in Italia (3 no embre 1 741) e il uo 
a rrivo in L mbardia (maggio 1742). 

XIX.- Poiché il . si rallegra con l'anzidetto don Filippo 
sua moglie Lodovica J abella di Francia (fi glia di Luigi XV) per la 

nascita della loro prima figliuola, è evidente che i tratti di Isabella 
'!aria di Borbone, venuta aJ mondo il 31 decembre 174r, sposata il 

7 settembre 1759 c l futuro Giuseppe II d'Austria, morta il 27 no
vembre 1763. tando cosi le cose, è molto pr babile che co i questa 
c me l' pigrafe mentovata al numer precedente fo ero compo te 
per le fe te celebrate anche in apoli pel « lieto evento ,. , e delle 
quali reca notizie un inedito «avviso ,. del 30 gennaio 1742 . 

XX.-· Appartenente a famiglia oriunda di Trani, e perciò 
diversa dai Rocca di Calabria, pre so i quali il V. fu precettore 
(V, 9 sgg. e 107-8, e cfr. quaggiu, p. 295), il marchese razio 
Rocca, nato intorno al 1675 e restato tutta la sua vita uomo di 
proibita pa ata in proverbio, fu dapprima consultatis imo avvo
cato ci ile, indi, via ia, giudice della Gran Corte della icaria 
(decembre 1728), consigliere del Sacro Rea! Consiglio (febbraio 
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1730) reggente del Co laterale (gennaio 1734\ caporuota del acro 
Real Con iglio, reggente della Real Camera di anta Chiara, de-
le gat ella R al Giuri dizi ne (giugno 1735). 1od pov ri im 
la mattina del 27 maggio 17 2 e fu epolto la era stessa nella 
chie a n D menico Maggiore. el iugno dello e o ann 
i figli rane c (gi udice della Gran Corte della icaria il 3 r mag-

io 1742, con iglier del acro Rea l Consiglio il 22 ago to 1753, 
incaricat del governatorato di Capua il 25 ottobre 1762, morto 
il 5 ettembre 1766) e Gennaro gli f,. cero celebrare funerali nella 
mede ima chie a. E d da upporre che poco di poi il V . c m
pon s e la presente epigrafe, d stinata c me appar al te to, 
non gia a quei funerali, ma propri alla tomba. alla quale, per 
altro (dat che · fosse e etti am n e apposta), dové e r t lta 
nel 1766, quando la salma d l Rocca, dal loculo pr vvi orio ov' ra 
tata tumulata nel primo moro nto, fu sepolta, in ieme con le 

alt re dei uoi antenati R affaele e Giovanni R cca da Trani1 otto 
il pa imento del cappellone del Crocifi o. 

v 

PARERI PER LA T AMP A 

I (p. 227).- G ia viceré di. Catalogna, di Navarra d'Aragona 
e di i ilia e, dal f bbrai 1702 al lugli 1707, ultimo viceré pa
<Ynuo lo di Napoli don iovaoni Manu l Fernandez Pacecho duca 
d'E calona e marche e di illena (164 -1725) era anche uomo di 
tudi, dei quali c lt\ ò c n particolare pass\ ne que\l\. di. sci. nz.e 

fi ice-matematiche e di filo ofìa cartesiana. V., fra i tanti, i llfémoires 
del AINT- IMO l ediz. Chéruel XII, Parigi, 1904, pp. 155-s6. -

otizie dell accad mia tenuta da lui nel Palazzo r ale di lapoli 
i1 19 dee mbr 1704- da G)an iae:omo Corniani, residente veneto 
a Napoli, in un inedito di paccio del 23 (Archivio di tato di 
Venezia, Rappresenta?di a Napoli, filza 109). Sul olume nel quale 
vennero raccolti moltis imi componimenti recitati in quell'o ca-
i ne, e al quale coDaborò anche il V. ( III, 41) vedere Ili, 

J ota bibliografica. ~ « Nicola Bolifooi » (forma italianizzata d i 
c Bulifon ») era figli.uolo di Antonio (un libraio-edit r -autore 
fran ese, stabilitosi a Napoli n l 167o) e amico d'infanzia del V . 
Cfr. F . NICOLINI, Giovinezza dì G. B . V. cìt., cap. I. 

G. n. \ !CO, Opere- V!l. 



II (p. 22 ). - ui rapporti per a nali tra il \ . e il Gravi na, 
cfr. , indice dei nomi. Il giudizio ulle tragedie di quest ultim 
(Pala11u:de, Andromeda, Appio Claudio, ervio Tullio, P apiniano) 
è da raccostare all'altro u quelle di Annibale Marchese (v. qui 
ott , n° ): tuttavia a quanto di er o concetto della poesia il V. 
'ispiri nell'uno nell'altro, ba gia po to in rilie o B. CROC K, 

Curiositd viclliatze, n l ol. ozze Pèrcopo-Lucini ( apoli, rgo3), 
pp. 1 rg-27. ulle tragedie e del Gra ina e del Marchese v. E. BKR

TANA, Il teatro tragico italiano tut secolo XVIII prima dell'Al
fieri, in Giorn.. stor. d. lett. ital., uppl. IV, Igor, pp. 41-48, 126-28; 
A. GALLETTI, Le teorie drammatiche e la tragedia in Italia nel 
secolo XVIII, I (Cremona, r9or ), pp. 136-7 ; A. PARnuccr, La 
tragedia classica nel secolo VIII anteriore all'Alfieri (Rocca 
S. Casciano, 1902), pp. 221-23. Tener pre ente, infine, che, mentre 
il V. prodiga a cosi alti elogi alle tragedie graviniane icola 
Capasso le fa eva oggetto, in ver i dialettali napoletani, di atire 
feroci non senza cri ere, in contrappo iziooe a quelle, egli tesso 
una tragedia (Ottone) e premettervi una dis ertazione polemica, 
pubblicate postume, l'una e l'altra, in Napoli nel r8rr. Cfr. B. CROCE, 
Teatri di apoli, prima ediz. ( apoli, r gr), pp. 26g-7r. 

III (p. 229).-Cesare Michelang lo d'Avalo (?-1735) è lo stesso 
personaggio, tanto mediocr quanto infido, di cui il V. ave a par
lato con meritata antipatia nella Principzt1n neapolitanormn coniu
ratio (VI, indice dei nomi) e che, durante la dominazione au triaca 
a Napoli, era salito in auge.- ull'accademia d gli Agitati di Nard , 
i tituita nel 1721 sott gli au pici di Maria pinelli cont a di 
Conversano e duchessa di Nardò, e della quale era magna pars 
preci amente il Gironda (di cui non ono venute fuori altre no
tizie) v. C. M1NJERI-R1 ero, Notizie sulle accadenzie istituite nelle 
provincie tzapoletane ( apoli, r 77, estr. dall'Arch. stor. p. le prov. 
n.ap.), pp. 51-52. - Sul cardinale l varo Cienfueg , allora amba-
datore cesareo pr so la anta ede, cfr. V, ind. dei nomi ; non

ché ora, F . NICOLINJ, Cel. Galiani cit., ind. dei nomi. 

IV (pp. 229-30).- ulla Cantelmo Stuart, v. apra, p. 2 o.
Entrato gio anissimo n ll'ordine gera olomitano, il portogh se don 
An tonio 1anoel de ilhena (n. a Lisbona il 28 maggio r663, morto 
il 12 decembre 1736) era stato via via capitano d'una delle na i 
mandate dall'ordine alla conquista della Marea (1687), colonnello 
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delle milizie di campa na, comm1 ario degl i armamenti, commis
sari di guerra, cane lliere dell'or ine e capo della lingua di Ca
stiglia e di Porto<Yallo (1703), bali di Acri e cancelliere del tesoro, 
finché ne l 1722 fu eletto a ti unanimi gran mae tro (E11cyclo 
pedia portztg ueza illustrada, XI, ad nom. · IL sovrano 1m'litare 
ordine di llfalta> storia, organizzazioni, opere umam'tarie, ecc. 
pubblicazione ufficiale del ran 1agi tero, Roma, 1932, XI, 37). 
E, co me in quell'ceca i ne non i mancò da parecchi le tt ra ti 
napoletani di pubblicare una mi cellanea poetica, alla quale colla
borò con un sonetto anche il V. ( III, 6 ), o i le grandi g te 
compiute d ai caval ieri ger solomi tani durante il glori o gran ma
gistero del Vilhena, e egnata me nt il bombardamento di Tri i 
del 1728, che ~ parlare di lui in tutta Europa, porsero occa-
sione a q u t 'tanze della Cantelm . La qual , per avere po-
ato un Carafa della R oe ella (v. qui ·opra, pp. 279-80), ave a avuto 
in dalta prima giovinezza rapporti c ntinui c n l'ordine, del quale 

uno tretto congiunto del marito, os ia Gregorio Carafa della Roe-
ella (17 marzo r6r5-2 [luglio [690) mentovato altrove anche dal 

( I, ind. dei n mi), era tato ai su i tempi n n men illustre gran 
mae tr . Anzi da un inedito a vi o napoletano del 23 aprile 1723 
(Archivio di tal~ di Firenze, JJ!lediceo, filza 4136) appare che quel 
giorno l'as mblea dei cavali ri gero olomitani dimoranti a Nap li 
s'era recata in corpo al palazz della Roccella a an omenico 
• :1aggiore per con gnare, in nome appunt del ilh ena, « con 
tutte le {; rmalita la croce a quella principe a Ipolita Cantelmo , . 

(pp. 230-31) . - Il duca nnibale Marchese nacque in Na
poli il 1° marz 16 6; da Cari B rb ne, poco p rima del 174 , fu 
nominato pr side d ll a provincia di alerno· dall' marzo 1740 fu 
padre dell ' ratorio nell casa napoletan a detta d ei Gerolamini 
(nella cui biblioteca, di rimpetto all'altro di Benedetto XIII, un 
bu to di lui ); mori il 1° g nnaio 1755. ìa nel I715 . imita ndo con 
molto garbo la F edra del Racine e la Polissena del Lafosse, aveva 
pubblicato un Crispo e una Polissena. L e dieci c traged ie cri tiane•, 
a cu i i riferì ce il ., furono pubblicate in due volumi tu uo-
issimì, adorn i di rami di egnati dal limena dal e Mura da 
omeni co A n toni o accaro, e s' intitolan D01niziano, I 11Eassi

mt.1ZZ, Eassimiano, Flavio Valente, Draotnira, Eustachio, ofronia, 
Ermenegildo, llfaurizio> Ridoifo: i c ri enner mu icati dal arr , 
dal Vinci, dal Leo, dal Porpora, dal Durante, dallo Ha e, dal 
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ago dal • 'lancini e dal principe di Ardore. Tra molte altre opere 
dite e inedite del 1arche (e tra le econde, altre quattro tra
edie non portate a compime nto) è anche un poema, Il Viticlzindo, 
ubblicato in acca ione delle nozze di Carlo di Borbone ( apoli, 

173 . Per iu ampi p rti c lari P. APOLI- IG ORELLI, Storia 
critica de' teatri, cc. apoli, I 13) X, parte I, p. I g .; Lo STES o, 

icende ci t ., , ~ 4 ; 1 LLAROSA, Ritratti poetici di alcuni uomini 
di lettere antichi e moderni deL Reg no di apoli, I ( apol i, 1 34), 
pp. I39-46; Lo TE o, lem. degli scrittori filippini cit., pp. I63-
6 ; B. CROCE, Teatri di apoli, ed. ci t., pp. 271-73; piu le op re 
citate qui apra al n° IL 

I (p. 231).- el Palmieri non i sa altr e non che dal 
171 7 era in Nap li c capitano di trada d ella nobilis ima ottina 

egli Armieri ~. nonché c segretari n tar e razionale della no
bile Arte degli orefici~. ul contenuto delle quattro parti d elle ue 
Poesie (la terza compr nde comp nimenti in dialetto napoletano, 
ri tampati alle pp. 105-34 d l v L XXII, 178 , della Collezio1le Por
celli) cfr. F. NrcoLtNI, in GALlA I, DiaL. nap. cit. , pp. 26 -70. 

II (p. 232).- Mondilla rsini d i duchi di Gravina, giave
sco o di Melfi ( 20 n vembre 1724), fu trasferito all 'arcive c ato dì 

apua 1'8 marzo 172 : m ri nel decembre 1743 (G 1s, er. episc., 
pp. 96). - L'oratoriano napoletan iuseppe Coppola era 
nat il 2T ag st 169 ; fu esc vo di Aquila (25 maggio 1742), 
indi di Ca tellamar di tabia ( I 0 d cembr 1749); m ri nel 1767 

ILLARO A, critt. jilipp. ci t ., pp. 225-26; AM , pp. SI e 872). 

III (p. 23 ). - ul poligrafo Tommaso Perrone da Lecce 
gli crittori pugliesi di C. 1 L L ANI (Trani, 1904), ad no1n. 

IX. - ul igala edi qui sopra, p. 265. Quanto alla sua 
CLeopatra, è tra edia d gna d'e er po ta accanto a quelle, pro
verbiali per i cempia gin , scombiccherate n Il a prima meta 
del! tt cen to dal presidente F nicia. Cfr. B. CROCE, Teatri cit., 
p. 273, n. r; F. N1c LINI, F. lncarriga e il presidente Fet~icia, in 

ap. nob., XV (1 906), pp. 123-26. 

X (pp. 234-35).- Su G. P. Cirillo, V, inclice dei nomi, e qui 
apra, pp. 263-65. 
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XI (p. 235).- ul reci ta iambatt i ta pena (o e Speni ) 
nato a Frattamaggiore (pre rapol i) l'n maggi 1697, acerdote 
nel 1720, rettore del seminario di Larin , p i di 1atera indi 
in egnante rivat in ·ap li, e anche candidat fortunato in un 
concor o per la attedra di grec pr o l' ni er ·ita (conferita a 
Giacomo Martorelli), m orto il 22 ag to 1774 dere biografia e 
ritr tto nel e t volume della Bio urajia degli uomini illustri del 
R euno di apoti ornata de' loro rispettivi ritratti, compilata da 
di~ ersi letterati ttazionati ( apoli G er a i, 1 19). Probabilmente 
era pare nte di France co pen a, notaio d i ca a ico (cfr. F. I

COLINI, G. B. V. tzella vita domestica, ap li r9 27 , e tr. dall'Arclz. 
slor. p . le prov. 11ap., passùn). 

XII (p. 236). - ella bu ta contenente le poche carte vichiane 
uper titi- quella che, po seduta gia in ap li dalla famiglia 

De Ro a di Villaro a, ora pre la Bibli teca azionale sala dei 
m s ., ca safort -si co n ~er a un ms. di r 9 carte num rate, tutte 
di pugno del V., alv , qua e la, corr zioni di alieno carattere rel<l 
ti e a materie di religi ne e di toria braica e alvo , altresi, in 
fi.ne, l'ampliam nto d'un passo in cui s'afferma la nece . ita di 
tabilir in Napoli collegi per giovani n bil i. Il m . con ta di due 

ragionamenti. Il primo, intitolat L 'acquisto delle scienze sopra 
tutt'alb-i necessarissimo ad un giovane nobile_- la discoperta elle di 
esse ferotzo te nazioni tutte del mondo · do e pri11cipiarono e qual 
incre·mento ebbero per be11ejicio dett'u11zana necessita (cc. r-133 ), 

i di ide in settantacinque paragrafi, nei quali, per mostrar nece -
ario l acquisto d lle sci nze, si traccia una storia dell' rigine dell a 

cultura e d ella filosofia pre le nazioni antiche (celti, e tms hi, 
etiopi , per iani, via), con particolar riguardo alle scuole filo o
fiche pre o i greci i romani. Il condo, intitola to a sua volta 
Per istradare i nobili g iovanetti alt' acquisto delle anzidette scienze, 
si di-mostra l ' indispensabile disciplina dell'educazione, indi qual 
debba esser il metodo che ad tm sijfatto alte ame1lto co1lviensi, 
di i o in es antaquattro paragrafi, ed e ibi ce ragguagli ull'edu
cazione pre s gli antichi, dis ettazioni ulle qualita del perfetto 
• allevatore~ di nobili e di eu i ni ul tema se ia pr feribile 
l' ducazione privata o quella dei c Il gi. L'aut grafia è indubbi a 
e frequenti sono anche, nel corso d Il' per , tracce dello stile 
del . e frasi sue caratteri tiche. 1a l'erudizione e il contenuto di 
p ensiero appariscono affatt triviali e indegni dell'autore della 
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cienza nuova, della quale- cosa ancora piu curiosa- com-
batte, qua i con di prezzo come opinione di c qualche no tro 
crittore moderno,., la riduzione di rfeo a mito. Per que te ragioni 

il Croc (Bibliografia viclziana, apoli, 1904, pp. 27-2 ) pen 
che il V. non face e e non dar forma letteraria a un'opera o 
abbozzo di opera altrui; e l'a er poi lo ste o Cr ce po t le mani 
su La disciplina del cavalier giovane di icol Gaetani duca di 
Laurenzana, i cui primi due rao-iona menti corri pondono a capell 
al m . ichiano e alla uale il . dové anche far da en · re 
ci ile, venne a mo trar fondata l' ipote i. l Gaetani ( ul quale 
v. sopra, p. 279) il Napoli ignorelli (Vicende, ed. ci t. I 2 r7) 
tribu a la lo e d v re scritto «con molta dottrina sulle pa ioni 
umane »; ma il carteggio cor o tra il V., esso Gaetani e Nicola 
Giuv , c poeta,. i ca a Gaetani (cfr. 23 -34), induc n a 
sospettare che anche nell'altra opera, a cui il Signorelli allude 
(gli A vvertimenti intorno alle passioni dell'animo umano, apoli, 
1732), ponessero le mani cosi, per la forma, il V., come, pel con
tenuto, altri stu io i di profe ione, ch'erano in rapporti di clientela 
col piu o meno putativo ma molto ricc a utore. Tanto piu che 
nell esemplare serbato n Ila collectio vichiana del Croce precede 
que ta po tilla: « di 24 aprile dal Si<Y. Gio. Batt. di ic fu 
donato il pre nte libro a me Felice d 'Amato, havendone egli 
havuto in dono dal degn. Autore dieci copie per di pen arie a' 
suoi amici,.. - c Con igliere di tato ,. sta per c con igliere della 
Real Camera di Santa Chiara ,., la nuova magi tratura ostituita 
nel 1735 all'antico C n iglio Collaterale del period icereale. 

XIII. - ul Gia co, e I, indici dei nomi, e, qui sopra, 
p . 283. L'Oraziotte, a cui il V. fece da cens re, venne poi ri
stampata nelle Orazioni sacre di esso Giacco, co i nell'edizione 
di apo li, Muzi, 1746, in due v lumi con ritratto, come nell'altra 
di apoli, G. . Elia, 17 9, in un olume, parimente con ritratto . 

VI 

DEDICATORIE 

I (pp. 241-42).- Per la poe ia a cui i riferisce que ta dedica 
cfr. V, 313-17. - u Domenic Rocca, ibid., indice dei nomi.
Quanto poi al romanzo genealogico esibito qui e, ancor piu am-
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pliato, nell'altra dedica pos a otto il n° III, è probabile che il 
giovane ., ancora non troppo e perto delle innumeri bugie genea
logiche, che n o n mai quanto nel Seicento inondarono apoli, 
anzi l'Italia anzi P Europa tutta, ripetè ingen uamente quanto i 
Rocca mede imi tene ano a far credere. Giacché la loro s toria 
ha inizio o l tanto dal eicento, loro cu ll a fu Cata nzaro e oli 
uomini piu o m n illu tri della lor famiglia furono monsignor 

eronimo, fratello di D omenico ( , ind. dei nomi ) e un loro la rgo 
parente, s ia il enera1e iovanni Alfon o Rocca (1610 c.- 166 ), 
sp atosi in vecchiaia con la giovane e ricchissima Clara\ e poli, 
fi lia d'un pubblicano, e che, restata vedo a, convolò a seconde 
nozze preci amente con l'allor po ero e gi vane Domenico. Cfr. 
F. 1 LIN I, Giov. G . B. ~ ., pp. 122-24, e, per ragguagli ancora 
piu ampi, Lo STE o, Per la bio.t;rafia di G. B. V., puntata 

econda (Fire nze, 1927, e tr. dall'Arclz. stor. ital. ). pp . s-r . 

II (pp. 242-43). - La p esia a cui i riferì ce que ta dedica 
è pubblicata nel vol. VIII, pp. 4-9. -Su Antonio Carafa (1642-93), 
oltre il D e r ebus gestis Antonii Cat'aplzaei del V. ( I), edere gli studi 
pubblicati sinora da chi crive: Qualcl1e notainmargineal • Dereb. 
gest. ,. ecc. ( 1ilan , 193 , e tr. dagli Studi in otwre di I. Annanni); 
Cor;imo III de ' 1?fedici e Ant. Car. (Firenze, 193 , e tr. dall'Arc!z . 
stm'. ital.); Nuovi stud i sul c D e reb. gest. ,. ecc. (Napoli , 1939, estr. 
dall'An/z . stor. p. le prov. nap.).- Tommas di Luigi D'Aquino 
pri ocipe di Feroleto e, dal 1697, di Castiglione ra nato in a
p li il 13 marzo r669, e gia nel r687-88 aveva mes o a rumore 
la citta natale pel fa to del suo matrimonio con Fulvia Pico d lla 
Mirandola e pel clamore con cui ne avev pianto la morte imma
tura (28 decembre 1691). Elevato n l maggio 1699 al granducato di 

pagna, la sua partecipazione alla repr ione della c principum 
neapolitanorum c niurati " ( ettembre 17or) - partecipazione 
ricordata anche dal . ( I, indice dei nomi)- gli fruttò (1702) 
]a nomina a capitan generale d Ila cavalleria napoletana, con la 
quale tentò in ano nel 1707 di oppor i all'invasione au triaca, 
salvo poi, poco onore olment , a cercare d'accordarsi coi inci
tori, he per c ntrari lo tennero prigione ino al 17Io, anno in 
cui poté e ulare in !spagna, ove fu iceré della avarra e mori 
il 20 ottobre r721. Con ocio del . nelle accademie degli niti di 
Napoli ( r692), d egl i pen ierati di Ros ano e dell'Arcadia, scriss 
versi sparsi nelle miscellanee del tempo e anche nelle Rime degli 
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(Roma, 17 r ) e nell'appendice alla ! storia della volgar 
Cre cimbeni, II 344 · Cfr. ICOLI I , Giov. di G. B. 1~, 

III (pp. 243-46) . - que ta dedica e al correla ti o epitalamio 
(VIII 2 -32) il Ferrari app e cerv lloticament la data del 1719. 
1a il matrimonio di iuli Rocca nata a at lla da Domenico 

e lara poli il r 0 ma 1673 e morta a mignano in dal 
25 luglio 169 , ebbe luogo in Vat lla nel giugn 1695, quando il 

. era anc ra precettore in casa acca: ragi n per cui e li chiama 
la Giulia « mia signora •. Cfr. quassu, pp . 294-95. 

IV (pp. 247-4 ). - on i conosce perché il . pensa e per 
un momento a ler pubblicare tra le pr lu ioni univer itarie reci
tate da lui dal 1699 al 1 70 proprio quella a cu i si riferi ce la 
presente dedica salvo poi a non farne piu nulla e a inserire la 
prolusione stes a nel codice che ce Je ha tra me se tutte (cfr. I, 
15-25, 305-19).- Mar ello Filomarino della Torr , di cui s'inc n
tran a ver i in qualche mi cellanea poetica del tempo (p. . in 
quella per le nozze Filom rino-Caracciolo e negli Ultimi onori 
alla Cimmino), fu nominato nel 1734 ve covo di Aver a e pa sò 
poi alla dioce i di 1ileto, ve mori il J3 marzo 1750 ( , pres . 
vol. e VIII indici dei nomi, e cfr. F . ICOLI r, G. B. t. epigr ., 
pp. 19-63).- L'arcive covat nap letan ( r646-66) del uo a cen
dente Ascanio (rs 3-1666) fu fam s soprattutt per la parte avuta 
da quest' ultimo nella cos iddetta rivoluzione di Ma an i llo (1647-
4 ) . - Di Giu eppe coppa non i sa altro e non ciò eh ne 
dice implicitamente il V. o ia che i o egna a pri atamente gram
matica l tina a giovanetti di buona famiglia e 'a vale a talora, 
come di « supplente • , del suo amico V. Può dar i che di cende se 
per li rami da Lucio Emilio Scappa o cop (14 o-r 3), anche 
lui, ai suoi tempi, maestro di scuola e autore di grammatiche e 
vocabolari, eh stampava a sue pese e vendeva direttamente ai 
di cepoli Cfr. . BAR NE, Lucio Emilio coppa grmnmatico na
poletano, in A1'c!L. stor. p. le prou. nap., X III (r 93), 92-103; 
R . FIL G lERI o r CA DIDA, Massa Lubre·nse ( apoli, 1910) p a
gine 466-67. 

(pp. 2 -sr).- Per la miscellanea a cui preme a la pre
sente dedica, cfr. quaggiu la N ota bibl., pp. 323-25: per altri campo-
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nimenti ichiani i vi in eri ti III, 4 -57· -Adriano Antonio Carafa, 
nipote dell' tonio ricordato di opra (p. 295) e figlio del suo 
rnaggi r fratello Adriano (1635 . - 19 ettembre 1696) e di I a
bella Tomacelli-C bo (2 febbraio 1671- no embre 170 ), e ra nat 
in p li lo ste o giorno della morte del padre. Re tato a d dici 
anni orfano anche di madre, la tutela di lui re tò a ffidata all'a a 
materna Chiara e uald ( I, 6}, alla quale par he il fanciullo 
d ve se l ventura d'avere in egnante privato il ., che embra , 
del re to, ave se in dal 1693 rapporti con ca a Carafa. Come e 
quando il eli cep lo prega se il mae tro di scrivere la vita dello 
zio ( il mae tro eccitas e il di cepolo a dargli quell' incaric ), rac
conta il . mede imo ( , 38- 9· I, 5-7 ). Qui basti aggiungere 
che Adriano nt nio mori senza infamia enza lode il ro gen
naio 1765. Per piu ampi rag uagli, F. Nccou ... r, Qztalche not,a in 
març-ùze cit., pp. 9-20.- Donna Tere a Barghe e era figlia di don 
Marcantonio, che fu poi, dal 21 aprile 1721 al 22 giugno 1722, 

iceré interino d i apoli, e di donna Flaminia Li ia pinola, 
:figlia a ua volta di d n Carlo del ramo dei. principi di ant'An
gelo. Zia paterna di donna Teres.a era donn'Anna Camilla Bor
ghese, che, spo ata in econde nozze con Antonio Giudice principe 
di Cellamrnare, gli diè quell'Eleonora Co tanza, la quale, come 

è visto (p. 285), commettera poi al . un'iscrizione, e della 
qual sembra che Adrian Antonio fos e cavalier ervente (il che 
spi gherebbe meglio quella commis ione). E fratello d Ha med -
s ima donna Teresa era don France co Barghe e, per la cui ele
vazwne al cardinalato il . scriveni nel 1729 un sonetto (VIII, 

94-95)-

I (pp. 251-252).- Anche per la mi cellanea a cui è preme sa 
la presente dedica vedere quaggiu ota bibt., pp. 325-26: per altri 
componime nti del ., a lui diretti, i i in eriti, , 318-45; III, 
58-6r.- Coi Filomarino della R cca, eh eran anche ignori di 
Perdifum , pro ima a atolla, pare che il . aves e rapport i sm 
da quando, iovane, dimora a in ca a Rocca: comunque, suo di
scepol prediletto fu per lunghi anni Giambatti ta inviat più 
tardi (173 -40) da Carlo Borbone ambasciatore napoletano a Ma
drid: cfr. II, 593-95, 792-94; indice dei nomi. - 1arche e di 
SantEramo era allora Marino Caracciol (13 settembre r663-r5 feb
braio 1740): militare nell 'e ercito ce are , fu nel 1725 da Carlo\ I 
promos o Lieutenant-Feldmarscball, o, come dice il . nelle note 
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alla Giunone in danza ( , 334) c generale di battaglia • , salvo, dopo 
la riconqui a borbonica del Regno di apoli (1734), a p sare nel
l'e er ito napoletano (1735). Circa la ua seconda moglie (dal I7r r) , 
Anna Cop n da Barcell na, cognata del conte Rocco tella, onni
potente pres o la corte cesarea ( lA o E, Vita, ed. cit., indice 
dei nomi), un inedit avvi napoletano dell' r r aprile 1730 (Archi
vi di tato di Firenze, 11!fediceo, filza 413 ), nell annunziarne la 
morte (accaduta il 6), la qualifica precisamente quale la pre ·enta 
il .: c dama dotata di molta pieta cri tiana " . Era e sa non madr , 
ma, come, del re to, appare dalla dedica ichiana, matrigna di 

ittoria Caracciolo, nata a Sant'Eramo da ancia d' yerbe d'Ara
gona il 12 marzo r699, maritata col Filomarin il 27 gennaio 1721, 
morta il 16 ag to 17 4· Zio paterno di lei era quel Giuseppe o, 
piu esattamente, Decio Giuseppe Caracciolo (6 marzo 166 -19 feb
braio 1731), reo-gente della Vicaria in apoli dal 1716 al 1719, 
e del quale il V. ( , 61) ricorda un motto arguto a proposito 
dell'orazione in morte della Althann. Per maggiori ragguagli, 
F ABRIS, Famiglia Caracciolo, nella ci t. Continuazio11e del Litta, 
ta . XLIX. 

VII (p. 253).- La traduzione vichiana delle due recen ioni 
del Ledere è inserita nel vol. , pp. 91-102. -Di Giulio lattei 
non i conosce altro se non che il . lo ebbe collaboratore nelle 
mi cellanee poetiche da lui promosse e curate (V e pres . vol., 
indici dei nomi). Può dar i avesse qualche vincolo di parentela col 
noto grecista calabro-napoletano, nonché biografo del Metastasio, 

averio Mattei (1742-1.802). 

Ili (ibid.).- France c Antonio Cera o, nato nel r672 a 
Palazzuolo pre so quino, vesti l'abito cappuccino a Ca erta 
l' decembre r693. Circa il 1696 i recò, per perfezionare i suoi 
studi, a Bologna, donde tornò a Napoli nel 1702 col cervello pien 
di carte ianismo. Oltre che predicatore acclamati simo e non sol 
a apoli, ma altresi a Roma, Livorno Siena, Arezz , Ancona e 
Bologna, fu via via guardiano del convento cappuccino di Nola, 
tra i c custodi ll addetti al provincialato di Napoli (r7rr), defini 
tore provinciale parimente a Napoli (1722 e 1723), tre volte pro
vinciale della provincia napoletana (1725, 1726, 1731), "'definitore 
generale • dell ordine (1733): carica che t enne sino alla morte, 
accaduta in Napoli, nel convento di Sant'Efremo, il 22 ottobre 1735 
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(e ba la que ta data a mo trar falso il racconto tradizionale se
condo cu i a rebbe as istito il V. nei uoi ultimi momenti ). Per 
piu am pi ragguagli, F. 1rcoLr r, G. B. V. epig-rafista, pp. 22-25, 
65-66. - Il c dice contenente le Orazioni inaugur ali del V. (I, 305-
309) fu la ciato dal Cera al mento alo con ento di ant'Efremo, 
donde passò po i nella azionale di apoli. Che il . glielo dona e 
non dopo il 1727 appare dal fatto che il dono vien ricordato dal 
V. mede imo nel catalogo delle proprie opere soggiunto all'Auto
biog-rafia prima del IO marzo 1728 (V, 9, e cfr. p . 375). 

IX (pp. 254-55). -Il cappuccino Michelangel Franceschi, 
nato a Reggio Emilia nel 16 , aveva iniziato la predicazione 
nel 1725, ann in cui pubblicò a Lucca il suo primo sermone 
intitolato Il pregio del segreto. Fu poi provinciale della provincia 
lombarda ne l 173 , predicatore apo tolico nel 1740, indi esami
natore dei vescovi e consultore dei sacri riti. Si ritirò in vecchiaia 
nel con ento di Scandiano ove m ri nel 1766. Cfr., tra gli altri, 
T rRABOSCHI Biblioteca modenese, II (1782), 35 -6o; B. DoNATJ, 
N uovi studi cit., indice dei nomi. Sul quaresimale predicato da 
lui in apoli nel 1729 e sui suoi rapporti con la famiglia ico, 
cfr. V , indice d ei nomi; nonché G. GENTILE, Studi viclziani, 2 a. ed iz. 
(Firenze, 1927), ind. d ei nomi; F . rcOLI ' I, G. B. V. nella vita 
do·mest. cit., p. 28. Sulla raccolta promossa in uo onore dal ., 
pres . v 1., Nota bibl., pp. 327-28. Per altri componimenti del V. e 
della figlia Luisa ivi ins riti, VIII, 92-94. 

X (pp. 255-56).- A questa dedica i precedenti editori a e 
g nano congetturalmente la data del 1735. Ma che a ia poste
riore al 4 n vembre 1736 appare dall'allu ione al gia avvenuto 
res tauro del Palazzo degli tudi e al ritorno in questo dell' ni-

ersita dj apoli (cfr. qui opra, pp. 284-85). Brevitatis causa la si è , 
anche da chi cri ve, a egnata al De aequilibrio corporis a?timantis; 
ma in qual guisa siano for e da int rpretare le parole vichiane 
c hos de physica m edicina quos lucubravi libro ,. , i spiegheni 
in un Catalog-o ragionato degli scritti vichiani dispersi, che erra 
dato nell'appendice all'ottavo volume della presente edizione delle 

'Pere. 
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A V ERTE ZA PRELI Il ARE 

Gli critti racc lti nel presente volume sono tati e emplati, 
sempr che sia riuscito poss ibile, ulle edizioni originali curate 
dal V. (o da lui esplicitamente o implicitamente approvate) non 
enza tener presenti, per qualche variante- o per tutto il t to, 

n l ca o non fos e tato po to a stampa in ita dell'autore -le 
poche minute, quasi sempre autografe, che restano ancora tra le sue 
carte superstiti, cioè nella busta della Biblioteca Nazionale di apoli 
mentovata sopra a p. 293, e che ani citata con la dicitura abbre
viata • m s. illarosa ~, piu in qualche altro ms. di cui i dani l'in
dicazione di olta in olta. In mancanza di edizioni originali e 
di minute, s'è dovuto, per necessita, seguire la prima tampa o 
ri tampa conosciuta, ossia, salvo in pochi casi, indicati anch'essi 

olta per volta, quella del illarosa riprodotta quasi sempre ma
terialmente dai posteriori editori. Nel lungo e minuto lavoro di 
collazione, e guito, per maggior cautela, due volte, ho avuto 
l aiut tant affettuoso quant intelligente del rnio Giovanni Cas-
andro. Né l'amico editore ha ri parmiato cure e pe e a che 

anch que to olume riu cis e, per non leziosa eleganza tipogra
fica, cosa degn del V. Ciò non astante nello schedare, per l'in
dice dei nomi, i fogli, purtroppo gia tirati, m'a eggo con ram
marico di due errorucci ( fuggiti, per altro, al m de imo . nelle 
edizioni originali): p. 12 , r. 4: « Gangenticus sinus •, che è da 
leggere c Gangeticu . ,. (il golfo di Bengala); e p . 166, r. 4 dal 
ba so, c Lucillo,., da emendare in c Lucilio » (l'amico napoletano 
di eneca). A verto per ultimo che, nei ragguagli bibliografici 
c be seguono, le indicazi ni abbre iate c Daniele », c illaro a •, 
«Corda», c Predari,. 1 «Ferrari I e II • 1 « Iovene,., c Pomodoro • 
si riferì cono alle varie illogi a tampa di scritti del ., delle 
quali v rra dato un catal go ragionato alla fine dell' III volume 
della presente riedizion compiuta delle Opere. 
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I 

E IE TE HER IC 

Fu pubblicata primamente in un opu colo in- 0 (pp. 4 innumer., 
p!U 20 numer., piu 6 innumer.), tampato a spe e pubbliche e 
di . u o, anche tra i u i amici e c rri pendenti d ' ltr tronto, da 
Ce le ti no G aliani ( \ , 307). Il nome del . non appare nel fron te
spiZI (riprodotto apra a p. 3) : ric rre be nsi nei par ri per la 
stampa (cfr. pra, pp. 21-22). All'Oratio furo no appo ti dall autore 
gli a lui co i c ri tit l tti margi t li, ppre i, n n i pi e 
p rché in tutte le ri tam pe, e che, ragO'ruppati, per e iO'enze 
tipo r fiche in rincipio, riappaion ra per la prim volta. ate
vale, tra i pochi e emplari super titi d !l'edizione originale, quello 
serbat nell a collectio viciana d i Benedett roce, iacché e ibi ce 
a penna, nell'errata-corrige finale , una correzione intr d tta dal 
V. in una correzion a tampa, piu ancora una nuova correzion e. 
C m v io, anche di qu ti due tardi emendamenti tenuto 
conto nella pre ente riedizi ne, n lla quale (e co a analoga s' 
f tta per tutti li altri scritti latini ) i ono restituite, inoltre, certe 
forme e c strutti, in ueti ben i, ma latini im i e, com unqu , molto 
ama ti dal . : forme co trutti che doverono sembrare corretti o 
poc leO'anti al primo raccoglitore delle orazioni latine ossia a 
Frane sco aniele vennero so. tituit i. da lui con diver i, e tut
t'altr che piu corretti ed elegant i, co trutti e forme, pa ati tutti, 
n n enza arricchir i per i trada di qualche altro emendamento 
n n me no arbitrari che uperfl.uo e di qualche alto o diver o 
err re tipografico, n Ile ri tampe po teriori, o sia in illarosa, 

redari , Ferrari I II, Iovene e Pomodoro. 

II 

PICCOLI SCRITTI FIL OFICI E CRITICI 

I e V (pp. 25-3 r e 45-49). - Fur no inseriti primamente nelle 
prime ventiquatt ro pagine innum rate del libriccino in-12°: c L a l 

ifilide l di G IROLAMO FRACASTO RO l tradotta da P IETRO BELLI l 
e dedicata l all'eccellentissimo e re erendiss imo l mon ignare l 
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E rne to 1 de' conti d Harrach l auditore d lla Sagra Ruota l Ro
mana. Il In apoli, Pre o il Parrino, 173 I l Con Licenza de' upe
riori • .- Di ue to libriccin ( h da alle pp. 1-57 la traduz. del 
Belli e all pp. 59-ro il te to latino) n n si cono ce e non 
l'esemplare ella collectio ·m'ciana del Croce. n 'è rinvenuto 
l'altro tenu pre ente dal illaro a nel ri tampare pel primo i 
due critti ichiani (pa sati poi in Corcia, Ferrari I e raccolte 
eguenti); co i ome manca ggi tra i m . ill a ro a un fram-

mento d'una minuta, aut grafa d l ., della d dica al D 'Harrach. 
Quel framment , che, po edut gia dal illaro a, gli forn i l 
prova documentaria di ciò he dal te to appari a gia di idenza 

fol gorante : ere tata qu lla dedica, malgrado la ottoscrizione 
del Belli critta dal N stra. 

II (pp. 33-37). - on pare che questo scritto fo e p t a 
tampa durante la ita del V. Per lo meno, e o non è in alcuno 

dei superstiti volumetti pubblicati dall' ccademia degli Ozio i 
(cfr. sopra, pp. 263-64). 1a, e questa diè anche nel 1738 uno dei 
suoi annuali Catalog hi, e codesto ipotetico Catalocro venis e un 
giorno o l'altr fuori, non da e eludere po a trovarvis i l'allo
cuzione recitat, dal V. l anno precedente. Comunque, il Villaro a, 
che la raccol e pel primo, n n dice se a e e pre ente un te to 
a tampa o un autografo o copia oggi di per i. Ristamp. in • er
ran I e raccolte seguenti. 

III (pp. 39-4 r).- Pubbl. primamente nelle ci t. Rime scelte d l 
e ngeli , pp. 7-8. Ristamp. in illarosa, errari I e raccolte 

uccessi e . 

I (pp. 43-44). - Pubbl. dal D ' ronne nella Dissertazioue me-
tafisica cit. a p. 267 . Ristamp. dal illarosa e pos teriori racc lt . 

VI (pp. sr-n).- Pubbl. primamente col titolo: c Q. HORATII 
FL CC! De arte poetica librum CUtn notis Io I S BAPTI TAE IC I 

Icti ANT. c NO tcus Gr RDA o, Biblioth ecariu regia Biblio
thecae B rb nicae, n unc primum edidit. apoli, typi Biblioth -
cae Analiticae, 1DCCCX III- (8° di pp. XXX , pit.i 3 innum erate): 
del quale opusc l il Giordano - nato a Frattamaggiore il 24 lu
glio r78o, editore a ltre i di altri piccoli scritti del . (cfr. quaggiu, 
pp. 314-15), e qua lche ragguaglio del quale viene esibito in Degli 

G. B. reo, Opere- VII. :: 
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scùnz iat" italiani formanti parte del l !I Congresso in apo!i 
nell'autunno dd !DCCC XL V, notizie biografiche raccolte da GAE
TANO Gmcct (Napoli 1845), pp. 200-202- diè anche un' c editio 
secunda ~ ( eapoli regia p graphia, I 29, 0 di pp. 1 r3 , piu 
3 innumerate) nella qual , con criterio molto di cutibile, aggiun e, 
a ri contro del te to raziano, la ver i ne italiana del Meta ta io 
e, qua i complement delle note ichiane, quelle d l med imo 
fet ta io , l cui c nclu ioni, molt pe o ·ono aO'li antipodi 

con le conclu ioni d l V. ell dedica al marche e Donato Tom
ma i (r76 r -r 31)- ci è al gia autore del noto ELogio di Gaetano 
Filangieri (17 ) e poi, mentre il Giordano seri e a, mini tro di 
grazi e gi.u tizia di Ferdinando I - i dice e re tate tratte 
c pulvere, in quo diu multumque iacu rant » , c nonnullae aut o
graphae ici ad V nusini Arfem animad eri ne ~. In una 
breve avvertenza e er i seguito pel te to dell 'epi tola oraziana, 
l'edizione r mana del Fea del I I r. E in una lettera del rs decem
bre 1 19, . tampata alla fine dell'opuscolo,- la cui prima ediz. 
risulta, pertanto, pubblicata, malgrado la data di stampa, la
mente negli ultimi giorni del I rg, se non nei primi del I 20- il 
Tommasi di hiara d'ac ettare di buon grad la dedica del c m a n o
seri tto aut grafo e inedito di G. B. V. contenente alcu ne di lui 
o ervazioni sull'Arte poetica di razio» . Dunque, il Giordano ebbe 
innanzi, non gia un t sto a stampa d ll'epi tola ai Pi oni, a cui il 
a ves e appost note marginali (cosa resa gia p co probabile dall'e ten-
ione di talune) ma un vero e proprio manoscritto autografo, nel 

quale il No tr !ungi dal r icopiare tutti i 476 ver i raziani - mol
tis imi dei quali la ci ati da lui senza commento- e dal dare a 
piè di pagina le sue annotazioni, s'era contentato di tra crivere, 
a principio di ciascuna, le par le o fra i o ver i a cui eia cu na 
si riferì ce. E poiché, in una nota prem ssa a quelle del V., il 
Giordano a rte ancora d'aver dovuto allo c iuvenis optimae 
spei » Tomma o Frammarino duca di Frammarino d'aver potuto 
dare alla luce que t'altra fatica vichiana, è evidente che il mano
scritto fosse tra quelli che, circa la fin del ette e i principi del
l' ttocento, ennaro ico veodé alla famiglia Frammarino, e due 
dei quali (a differenza di que to orazian oggi di per o) pa a
rono nel 1862 nell a Biblioteca Nazionale di Napoli (cfr. IV 

32 e 329). 
tando co i le co e, non si capisce perché, in un volumetto 

vichiano, nel quale, naturalmente, con niva dar ri salto non a 
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razio ma al V., il Giordan ri tampa se intera e in corpo piu 
grande, nel te to, l'epi tola oraziana, e de e poi a piè di pagina, 
e in c rpo molto piu piccolo, qua i un acces orio, le note vi
chiane. Di certo un criter i i atto diventera per~ ttamente legit
timo in una pubblicazione colastica di . Bel ani (Il libro 
dell' « Arte poetica» di Q. Orazio Flacco mto ame?Zte pubblicato 
con l'arrgùmta del cmnmento latino di G. B. ico e con illustra
z ioni storico letterarie ad z o d~i licei d'Italia, apoli, D. 1oran , 
r 75, r6° di pp. VIII-IIo); ma ciò non toglie che e non appaia 
punto legittimo nelle s illogi vichiane del errari (I II), d l Iovene 

del Pomodoro, i qu ali, pure alleggerendola della er ione e 
delte note del Meta ta i , ripr dussero mat rialm n l'ediz. Gior
dano. omun ue in que ta riedizione 'è segu i t il di ers cri
terio oluto dal . tenendo i pre -ente, pel te to orazian , un edi
zione, non gia moderna, ma d'us comune lungo il ettecento, e, 
piu preci amente, quella (perv nuta a chi scrive in un e emplare 
p s duto gia da Ferdinando aliani) che c interpretatione et notis 
illustravit Lud vicu e prez ... iu u cbri tianis imi regi in u um 
erenissimi D lpbini » (ri tampa di enezia, 1762 in due v 11.). 

n aneddoto, per uhimo, a titolo di curio ita . el éguito 
della sua lettera, il Tomma i- e non in quanto onato Tomma i, 
ma propri in quanto mini tro di grazia e giustizia, -discorre 
del V. come d'un c non mai abba tanza encomiato autore», e si 
c ngratula col Giordano pel uo adoprar ì c ad eternare semprepiu 
la memoria d 'un uomo che ha decorato cotanto il secolo in cui 

i e e la nostra patria». Ciò, per altro, non impedi alla polizia 
nap l tana, quando nel r 21 compi una perqui izione tra le 
carte di Tommaso Gaeta - implicato nella riv luzi ne d l r82o 
e a cendente d el c i fine e venturato p ta Francese aeta,
di equ trare, tra altri documenti che le parv ro so petti, per 
l'appunt un emplare della prima edizione d l ommento ora· 
zian d l V.: esemplare che, insieme con quegli altri documenti, 
si serba ancora nell'Archivio di tato di apoli, ezione Giustizia, 
Causa di JV!onteforte, fa cio 336. 

VII (pp. 79-82).- Pubbl. primam nte dal Villaro a e con 
gran probabilita, da una minuta autografa, ggi di per a. Ri
stamp. in Ferrari I e II e nelle succ i e raccolte. Il tito! 
aggiunto nella presente riedizione (Discoverta del vero Dante ) è 
e mplato su quello dato d l V. alla seconda ezione del terzo 
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libr della seconda Scienza nuova (Discoverta del vero Omero). 
nalogament , nei titoli appo ti agli altri Piccoli scritti filosofici 

e critici 'è volut dar ri alt non gia, come fecero i precedenti 
edit ri , alla cau a occa ionale di e i, ben i a ciò che con~ risce 
intere e a i a cuno anch e- c m'è il ca della dedicatoria 
della traduzi ne belliana della Sifilide- l si debba andare a cer-

are in una digre ione tanto importante per la toria del c diritt 
natural delle genti • o internazi naie che i v glia dire, quanto, 
in ede di de icatoria (e, per giunta, d'uno scritto altrui), triden
ternente inopportuna. 

III 

OMMEMORAZI I, ALL C ZIONI ELOGI 

I (pp. 85-96).- Pubbl. primamente alle pp. 1-16 dei c Vari 
componinzenti in lode dell'eccellentissimo signore d. Francesco Be
navides conte di . Stefano Grande di .Spa(rna, Viceré nel Regno 
di apoli &re., raccolti da d. NICOLÒ CARA ITA. In Napol i pres 
Giu . Ro elli M. C.XC I. Con licenza de' superiori" (nelle prime 
ei pagine innumerate è la dedica del Cara ita, recante la data 

di c apoli, 8 rnarz 1696 • ; seO'u no al!'Oratio vichiana, da p. 17 
a p. 49, componimenti p etici di vari; le ultime tre pp. innumer. 
recano i pareri per la tampa) . 1 s trata primamente nei ari ms ., 
al ant tefano, che volle ritoccata in un punt l'Oratio vichiana 
(v. sopra, p. 93 n), la raccolta gli venne presentata ufficialmente, 
a tampa, tra il 25 e il 27 marz 1696. Per le ragioni ricordate 
altrove (V, I r 1), né d ll 'Oratio né degli altri componimenti furono 
indicati gli autori ri peltivi. Senonché da po tille marginali aggiunte 
a pen na dal . mede imo nell'e mplare da lui posseduto, e ser
bato ora tra i m s. illar a, appare che, oltre il Nostro, coll a
borarono alla miscellanea iuseppe Lucina, reg rio Calopre o, 

a rio Panzuti, Ago tino Ariani, incenzo d' Ipp lito, Giuseppe 
Ca alied, Giovan Lorenzo Acampora, Giambatti ta di Palma, Giu
seppe Porc lla, Michele arga -Machuca, padre Ago tino delle 

cuole Pie, tu ppe Macrin , Ignazio Rava, Giu eppe Torna (il 
predece ore del . nella cattedra di rettorica), Giovanni Antonio 
Ma trocinque, regorio Mes ere Cari Ros i e Carlo Susanna, sui 
quali tutti vedere i vari indici dei nomi della presente riedizione 
delle Opere vichiane, nonché F. ICOLINI, Giov. di G. B. V. cit., 
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Notizie complemen ari e riferimenti, passim pecie pp. 171- 172 . 

Altri due e emplari dei Vari componimenti si serbano nella colle
clio del Croce, e in uno di e i ono talvolta aggiunti a penna i 
nomi degli autori: e nonché il non tr ppo bene in form ato po til
latore sbagliò pi u d 'u na ol ta, a cominciare dali Oratio, in calce 
a lla qual segnò il nome, non del V., ma d'un ign to e forse ine
si te nte « Carolus de Vivo • . P r ultimo, tra i m . illaro a è 
anche una copia a enna d 'es Oratio, che, sebbene di crittura 
div r a da qu lla del o tr , reca tutta ia in margine un uo non 
b re e emendamento autografo (v. sopra, p. 93 n), e che, di fronte 
al te to e finiti o a stampa, ra ppresenta una stesura molto men 
rifinita: r gioo per cui non è parso il caso di riferire le molte 
varianti, d 'a ltronde tutte meramente formali. Circa le ri tampe co i 
di quell'O:Vatio come dell'altra in morte di Caterina d'Aragona, 
del Panegyyicus di Filipp0 e dell' Oratio per le nozze di Carlo 
di rbone (cfr. quag iu, nni li , III e VIII ), prima è quella del 
Daniele, riprodotta poi dal illarosa e dalle raccol te posteriori. 

II (pp. 97- II8). - Cfr. pp. 25-43 delle «Pompe fzme1'ali Cele
Ò1'ate in apoli per l 'eccelleutissùna signo?'a D. Caterina d'Ara
gona e andovale duclzessa di Se gorbia, Cardona & c. Con l'Aggiunta 
di altri Componiment-i iutorno al medesimo sogp-etto. Dedicate all 'ec
cell ntis imo uo figlio . Luigi della Cerda du ca di Medina
Celi c. Viceré e apitan generale nel Regno di apoli. In 

apoli, Ila tamp ria d i G iu eppe Ros Ili ~- C.XC II. Con 
Licenza d 'Superiori » (in fol. di pp. 12 innumer. , piu 262 numer., 
piu 2 innumer.: esemplare ne lla Bibliot ca azi naie di Napoli, 
segn. r9s.L.n). alle ultime parole della d dica epigrafica, con 
la quale il olume s' inizia (c Partenope, ammiratrice di tue ir
tuti dona e con aera ») , si desume che fu stampat a spese del
l'amministrazione municipal di apoli; cosi come da un'inedita 
lettera di Ba ili Giannelli al Iagliabechi ( apol i, 13 ago to r697) 

apprende che l curò l'aba te Federico Pappacoda de i principi 
di Ce ntola, che, anche in quell'occasione, come in altre affini, fu 
certamente coadiuvato da iccolò Caravita. Pare che, malgrado 
la data di tampa, n n venis e diffu o troppo prima del 7 lu
g lio 1699, giacché oltant in quel gioruo Tomma o D onzelli 
(v. s pra, p. 269), ch' ra pure da tempo in cart ggio letterario 
col lagliabechi, avvertiva que t ' ul timo d'avergliene in iato un 
esemplare a Firenze (per maggior copia di notizie e per la 
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documentazione, F. !COLI r, G. B. V. epiuraj., pp. 7- e 57-58 
nonché Giov. di G. B. V., pp. TOI-I02 176-7 ). Comunque, oltre 
l anzidetta dedica, precedono una descrizione dei funerali cele
brati alla D'Ara ona il 26 aprile r697 nella chie a napoletana del 
Carmine fao- i re i pareri per la stampa e una delle solite c pro
teste,. aggiunte nei libri del tempo per tener buona anta M a re 
Chiesa ma r datta, que ta v lta, con c si curio a andidezza da 
venire a dire in fondo, che le lodi iperboliche prodigate per irca 
tre ento gro e pagine alla defunta e al figlio iceré eran pre
cisamente ciò che sono: c amplificazioni rett riche • , c p etiche 
figure» e c cherzi poetici" adoprati oltanto c in grazia del me
tro :o. Seguono quattro orazioni, ossia, oltre quella del . (penul-
tima), le al re di Carl o i (in greco) , del padre Ben dett 
Noriega, allora confessore d 1 Medinaceli, poi v scovo di Acerra 
e m. in ap li nel 170 (in i pagnuolo), e dell'amico del V. (cfr. V, 
ind. dei nomi) canonico Emanuele Cicatelli (in italiano). È da 
avverti re, per altro , eh , sebbene, a propo ito dell'Oratio vichiana, 
sia detto « habita Neapoli exto kal. maij anno 1 DCXCVII •, 
nella chie a del Carmine il 26 aprile venne recitata soltanto quella 
del ri ga, non anche que ta del ., restata, sembra, alla ste sa 
gui a dell'altra del Ros i, irre itata (l'orazione del Cicatelli fu 
detta ben i, ma piu tardi, il 26 maggio e nel Du mo). Alle ora
zioni tengon dietro taluni etn.blemata (cioè fiO'ure allegoriche 
con, ott , di tici latini) di Gregorio 1essere, profe ore di greco 
nell'Universita (cfr. III, 42 ): notevoli, perché da es i saranno 
imitati poi gli emblemata fatti di egnare e illustrati poetica
mente dal V. nel 170 , in occa ione dei funerali di Giuseppe 
Capece e Carlo di angro (VI, 37 -8o). orvoland u talune i cri
zioni compo te d icola Capas o e dal medie e professore 
universitario Giambatti ta Guaroieri ed elevate nella chie a del 
Carmine durant i funerali, giova piuttosto aggiungere che la 
secon a e piu lun a parte del volume (pp. 75-262) e ibi ce com
ponimenti italiani, Latini, greci e spagnuoli di circa un centinaio 
tra verseggiatori e ver eggiatrici. enza darne l elenco compiuto, 
recato, d'altronde alla fine del volume, bastera ricordare che il 
n ome del ritorna anche in que ta ec oda parte (pp. 166 -67) 

per taluni di tici latini (VIII, 39) e un'epigrafe ( res. vol. p. 195) 

e che tra gli autori di quella rimeria 'i ne ntrano molti suoi pro
tettori, amici, futuri colleghi univer itari e persino qualche uo 
giovane discepolo, al quale, pr babilmente, anche quella volta 
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egli c •ni prestato la p e nna ( urora an e erino, Ba ilio Giannelli , 
Bi g io omenico R cca, F erdinando anfelice, Giu eppe 
L ucina ppe V alletta, regorio Calopre o, 

icola Amenta, icola aetani d 'Aragona, Nicola 
Galizia, icola er al e, P aol '[attia Dori , T omma. o onzelli, 
Vincenz d Ippolito). Per ultimo fa qualche impre i ne il trovare 
fra i piu adulatorii d i quegli el ia tori non tanto ~ rse a eri o 
P anzuti e Vincenz di Capu a (allora, per e servivo anc ra il padre, 

l tanto c d e ' princi pi della Riccia,.) , cioè due c ng iura ti d l 1701, 
qua nto, quale autore d una non bre e egloga la tina (pp. 259-61), 
addirittura Bartolomeo Ce a-Grimaldi principe d i T ele e , ale a 
di re proprio colu i eh , nella congiura anzidetta, propugnera piu 
di q ualunque altro il poi fall ito ammazzamento d l 1edinac li. A 
ogni m do, i piega ora perché nella Principum tzeapolitanorttm 
coniuratio il T ele e enga pre enta t d l V. quale u mo c cultu 
e uctus non illiberali ,. (VI, 317). 

III (pp. r 19-132).- Pubbl. nell opuscolo in-12° di cui s'è riferito 
sopra (p. 119) il fronte pizio (pp. sr piu una innum.). IL V. st so 
informa (V, 56, 89, 92) ch e l'ordine di scrivere, stampare e pre
s entare que to Panegy ricus a Filippo V gli fu dato dal viceré 
Villena, pel tramite di erafino Bi cardi, appena otto giorn i prima 
della partenza del re da apoli, cioè il 25 maggio 1702. Che, 
pertanto, fu costretto a comporlo c in un s l giorn ,. (che fu un 
bello forzo) c sulle tampe • , ssia, pare, passando le cartel le al 
suo amico tipografo Felice Mo ca vi a via che l riempi a. E che 
di co i precipite fatica egli presentò per onalmente una copia a 
pe nna a Filippo, e n n si a quanti e emplari a tampa c alla 
corte •, ale a dire non solo al viceré, alla sua casa civile e mili
tare, ai r ggenti d l Collaterale, ecc. ecc. , ma altre i ai cortigiani 
che il giovane so rano ave a condotti con é da Madrid: 1 am
ba cia tore fra ne e in I pagna conte di 1arcin il marche e di 
Louvill , il duca di Medinasidonia, il onte di Santo t fano (l'ex 
vi ceré di Napoli), il principe di Avellino, il duca di O una, don 

arzia de Guzman, il du ca di Gandia con suo fratello don Carlo 
Borja, il duca di 1onteleone, il segretario del Dispaccio univer
sale Ubilla e, giu giu, gli ufficiali della uardaroba, quelli della 
Segreteria e via numerando (cfr. Duodo al enato veneto, 1a
drid , 13 aprile 1702, seconda, in Archivio di tato di Venezia, 
Rappresentanti in Ispagna, filza 136). Naturale, dopo tanto spreco, 
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che l'opu colo si rarificas e al punto che un innominato, de ide
ro o di serbarlo in una mi cellan a di scritti relativi agl i avve
menti napoletani di quegli anni, do e . e trarne dal te to a tampa 
una copia mano critta ( eputaz. napoletana di toria patria, cod. 
egn. XIII. H. 7, . 46-71 ). Tuttavia ne on giunti a noi un 

paio d'e emplari, uno dei qu li è nella coflectio del Croce. 

I (pp. 132-33).- Pubbl. primam nte, col n me ar ade di 
Laufi.lo Terio, nelle otizie degli Arradi morti nel I72o (Roma, 
1720), l , 293 eg . Ri tamp. dal illarosa, Corcia, F rrari I e II 
e raccolte ucce si e. 

V (pp. 135-53).- Il \ . medesimo racconta (\, 6o e cfr., per 
un'ampia illu trazion del pa so, F. ICOLI I G. B. V. 11ella vita 
do·mestica, pp. 22-27) attraverso quali icende giudiziarie contraesse 
obbligazione con Francesco Santoro - che, creatura del iceré 
D'Althann e allora segretario del Regno, nonché giudice della 

ran Corte della Vicaria, ascese poi rapidamente alla carica 
d i reggente del Collaterale,- e come il an toro, quasi retribu
zione pel ervìgio resogli in quella congiuntura, si face se aiutar 
la lui nel p rre in ieme una miscellanea poetica eh i propo
ne a di metter fuori per commemorare la recente morte della 
madre del viceré. A iffatta mi cellanea, che di pp. 139 in- 0 , 

venne appo to il titolo: c Vari l Componimenti 1 per la t1Wrte l 
dell' eccetlentiss. Signora l D. Anna .llfaria 1 Co1lfessa D' Atthmm l 
Nata COJzfessa d'Aspermonf. Il In Napoli MDCCXXI l Nella tam
peria di Felice Mo ca l Con licenza de' uperiori • . Ed essa reca: 
pp. 3-4, di tici latini al 'Althann, che 'affermano del antoro 
ma che, non po sedendo i altri documenti della sua atti ita po -
tica e di tanta sua perizia nell' imilare, nella loro lingua, Tibull , 
P roperzio vidio, potrebbero anche es ere tati c mposti dal 
\ .; -pp. 1-18, un Introduzione dell'amico indi vi ibil del ., latteo 
Egizio (cfr. I, II e VIII, indice dei nomi\·- pp. 19-52, l'Ora
z ione d l .·-pp. 53-137, componim nti poetici di diversi, tra i 
quali parecchi amici e colleghi d l .: Ago lin riani , icol a 

apa o, Gaetano Mari, Nicola Cirillo Aniello pagnuolo, Paolo 
di angro, Giu eppe Lucina (la cui morte pertanto, anziché dopo 
il 1721 è da porre dopo il 1724 e for e prima del 1727, dal m -
mento che il suo nome non 'incontra tra i c llaboratori della 
miscellanea descritta qui appresso al n. I);- pp. 13 -39, c Lo 
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tarnpatore a chi legge », cioè un'a vertenza probabilmente scritta 
anch'e sa dal V., e nella quale il Mo ca si scu a d'a er dovuto, 
per la fretta, ampare quei componimenti poetici nell'ordine o 
meglio, d isordine, in cui eran di mano in mano per enuti in 
tipografia, e non , come, per e itare que tioni di precedenza, u ava 
in con imili mi cellanee, di ponend li alfabeticamente condo i 
nomi di batte imo degli autori. Un e emplare nella collectio del 
Croce. Ri tamp. dal illarosa posteriori raccolte. 

VI (pp. 155-7 ). - Anche nella collectio del Croce è un 
semplare d l rari imo olumetto in otta : « ltimi 01l01'Ì 1 

di 1 Lette1'ati amici l in morte l di l Ang7:ota Cimini l 1narchesana 
della Petrella. Il In apoli l Nella stamperia di Felice lo ca, 
CI:>I:>CCXX II. l Con licenza de' Superiori ,. . Il V. che Io pro
mos e curandolo poi con affe tto tanto maggiore in quanto a eva 
amato la bella e gio ane campar a quasi quanto una propria 
figliuola s'avvalse della pratica di cose librarie tipografiche, 
acqui tata in da quando, fanciullo, viveva nella libreria del padre, 
per ba are anche alle piu piccole minuzie, non enza, come tiene a 
informare egli stes (V, 6r), fornire i sogge tti dei fregi allegorici 
e dei capilettere, molto grazio i, che adornano l'edizione, e riu
scendo pertanto a farne cosa, se non proprio, com'egli dice, c in
gegnosamente magnifica», certamente non priva di gusto e im
men amente superiore alle brutture che, di solito, riuscivano allora 
in Nap li con imili mi c llanee comm morative. A riscontro del 
frontespizio è un ritratto d Ila Cimmino, inci o da Paolo ilaia di 
s u un quadro d'un non nominato pittore, che, per altro, tutto fa 
supporre fosse Paolo D e 1atteis (cfr. F. NICOLINI, G. B. ept"gr., 
p. 20). A tergo del frontespizio sono i versi c Tijç &.ps>tijç ou f.LCXp

f.LcXpwov nspLxo:ÀÀÈç ci.yo:ÀJ.LCG, l <H cp"ijf.L1j sùcno:9Yjç, iXf.L~po-rov icnL xHoç » , 

tradotti dal V.: c Di sua vertù non imulacri e marmi, 1 F ama co
stante l immortal sua gloria,. eguono, in numerate, due pagine, 
cons crate ri pettivamente alla c Tavola degli autori de' compo
nimenti», e alle « Correzi on i •, tra cui quella riferita sopra a p. r67. 
Le pp. 1-12 anno l' « Introduzione di Roberto Luigi Sostegn i, 
canooic regolare lateraoense » (cfr. e III , indici dei nomi), 
nella quale si dice, tra l' altro (p. 10): c La di lei vita ... sara qui 
partitamente celebrata e de critta ... nella sublimi sima orazione 
che segue, per cui i scorge poter l'italiana loquenza ascendere 
a quell'altezza a cui la greca e la romana pervenne, qualora l'istessa 
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morale e civil sapienza, ch'era ne' chiari uomini della Grecia e di 
Roma, iccome an (Tue e pirito l ' invi ori ca e sosten la ,.. Lo 

te o ostegni a erte, poc piu giu che, anziché bussare, come 
u a a in ca i analoghi , a c nto porte, 'erano voluti collaboratori 
c olarn nte coloro che, a endone (della Cimmino) l'amicizia avuto, 
ebb ro agio di scernere ed avvi are i di lei veri ingolari imi 
pregi • . Le pp. 13-55 recano l'c razione di Giambatti ta i co,., 
del quale è soggiunta a p. 56 una br ve i crizione latina (pr . 
vol. p. 196). E dalla p . 57 all'ultima (144) eguono componimenti 
poetici di Ippolita Cantelmo- tuart, niella pagnuolo, niella 
Firelli, ntonio Cimmino, Carlo di Mauro, Ferdinando d'Ambrosia, 
Frane 1aria immino, France co alletta ennaro P rotti, 

erardo de Angelis (che, empre prolifici simo, f, rni alla raccolta 
una canzone e ben tr dici sonetti), Giacinto 1aria Ian nucci, Gia
como Filippo Gatti, G. B. Vico, Giuseppe Cimmino, 1arcello F i
lomarino della Torre Nicola de rescenzo, Nicola Lombardo, 
Nic la Ulloa-S verino, Paolo Mattia Doria Roberto Luigi So tegni, 

alvatore Capoto dei marchesi di Cerveto, Silverio iu eppe Ce
tari, incenzo Tri tani, nonché- aggiunta fatta ali ultimo mo

mento ·- di Bernardino Caputo marchese della Petrella e di Anna 
Maria Croce Mendoza, ossia del marito della defunta di colei 
che, cosi da que ti uoi ver i com dai parecchi indirizzatigli dai 
vari collaboratori della raccolta, appare e ere stata la madre della 
c marchesana " , vale a dire la pers na st ssa che il . (v. opra, 
p. 156) chiama Anna d'Arieta Crespo, e della quale pertanto « roce 
ifendoza • è da ritenere fo ero, more nobilium castellanorum (e 

c ca ti gHana,. la dice il o tr ) altri cognomi. Marito madre- ia 
detto tra p rentesi- dei quali non ri ulta da altri documenti fos
sero anch'es i, alla guisa medesima dei fratelli e del nipote di 

onn'An(Tela, cari alle Mu e, e la cui farina poeti a, pertanto, 
otrebbe anch es ere stata attinta al sacco vicb iano. Per una 

feroce satira d'un Francesco e poli contro questi Ultimi 011.m'i , 
che può anch dar i veni sera diffusi, malgrado la data di stampa, 
oltanto nel 1728 molto inoltrato (cfr. V, 212-13), vedere VIII, 

131-35: cfr. inoltre V, 212-13, 2r -2 , per un cortese rirnbrotto del 
V. a Francesco Sa erio Este an, che, non senza ragione per chi, 
come lui, poteva collocar i da un punto di i ta meramente let
terario, aveva trovato co a anche migliore della prima Scienza 
nuova la stupenda orazione vichiana. La quale, ristampata dap
prima dal Giordano (v. opra, p. 305) in appendice alle Lettere ed 
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altri pezzi inedit' del eh. G. B. ico traiti da tm nl..S. esistente nella 
Real BibHoteca B orbon ·ca ... ag: ·untavi l'orazione e l'ode composta 
per la nwrle di ngiola Gmmini, ecc. ( a poli, iovannitti, I r ), 
p a poi n l ill a r a e nelle raccolte ucce i ve. 

VII (pp. 179- o).- Pubbl. primamente d l illaro a, for e 
su una minuta autografa oggi di per a. Ri tamp. d l Ferrari e 
p teriori raccolte. 

III (pp. I r-91). - Tra le non poche pubblicazioni appar e 
nel 173 10 apoli per c lebrare le nozze di Carlo di Borbone 
non p te a mancare un olurne mi cel ne recante componi
menti in pro a e io ver o dei professori dell' niver ita. Lo pro
mosse icola de Ro a, vescovo di Pozzuoli, nonché prozio del 
Villarosa (cfr. V, ind. dei nomi), il qual de Ro a, per a senza di 
Celestino Galiani, occupato allo ra in Roma nelle laborio e tratta
tive che condussero a l concordato pontificio-oap letano del 1741, 
funge a da cappellano mao-giore e pr fetta dei egii Studi. 'in
tit-ola: «In R egjs l Caroti Borbonj l et Amaliae Sazonicae j nuptjs l 
regiae neapolitanae Academiae l obsequentis l officium. Il Excudebat 
Neapoli ex publica auctoritate l Felix Car lus Musca [probabilmente 
figlio di Felice, che allora doveva esser morto] L CC.XXXVIII,. 
( in-4° di pp. 4 innumer. p iu 7, piu z zij, piu LXXII). Precede una 

edica epigrafica d l De Rosa. Indi (pp. r-r8) Oratio }oh. Bapti
stae Vici Lati1lae Etoquentiae Professoris &> lzistorici regj, alla 
quale tengon di tro un'orazione italiana di Giu eppe Pasquale 
Cirillo (19-42), una greco-latina del! in egnante ùi greco iacomo 
Martor Ui (44-87) - l 'autor dell' interminabile, noio a preten
zio a De regia t!teca calamaria e il poco men noioso e preten
zio re vi ore ec le i a tic dell ultima cienza mtava (cfr. l 2, 

cap v. r 95) - e una ebraico-latina dell'in egnante di ebraico 
Gennaro Si to (i-xxi;} e uono (I-LXXXII), do uti a parecchi 
professori, componim nti, per lo piu io ver o, in varie lingue, tra 
cui un sonetto del rivale fortunato del V. nel concor o del 1723, 
o sia di omenico Gentile, allora alla vigilia del uicidio ( , ind. 
dei nomi), tre iscrizioni l tine (pp. xxxrr-1 ) del \ . (per le quali 

. qui sopra, pp. 205-207, e qui sotto, p . 3 r 9) e (pp. LXrv-v) 
ver i italiani di lui e a lui diretti ( III 122 egg.). E emplare 
nella cottectio del Croce. T ner presente, infine che della qui 
citata Oratio (ultima prosa latina cono ciuta del No tro) esistono 
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altre i due abbozzi autografi, rilegati ri p e t tivamente, con diver :l 

numerazione (r-1 e 1-15), n ei due codd. vichiani della azionale 
di Napoli contenenti le Correzioni terze e quade alla econda 

cienza 1zuo a (XIII. . o e -' III. B. 30). Ba ta pa rag nar la scrit
tura, incerta e tre m !ante, dell' Oratio con quella, ancora tanto 
fe rma e icura, delle anzidette Correzioni terze e quarte (1731 
e 1733 3 ) per av eder i quale precipite caduta, quanto a 
con .izioni fi iche, ave e f~tta gia nel 1738 il povero . Trattan
do i d'uno critto m eramente r ttori co, poiché, d altra parte, le 
molte varianti hanno alore a atto formale, non 'è credu to ne
ces a rio di raccoglicrle. 

I 

I CRIZIO I 

I contemporanei, che peccarono ta nto, nei riguardi del V., 
per denegata giu tizia, gli resero almeno quell di ricono cerio, 
molto pre to concordemente, il primo o tra i primi d e i non 
molti imi che in apoli, tra la fine d el Sei e la prima meta del 

ett cento, coltiva ero la lingua latina e in p ar ticolar modo il 
genere epigrafico (il padre Cari di Rao, il padr icola Partenio 

iannettasi , il padre Eucherio de Quintii , il padre D menico 
Lodo vico, piu a ncora Matteo E gizio, icola Capa o, Ale sio S im
maco 1azzocchi e qualche altro) . Di ciò hi scrive ha gia allegat 
altro e (G. B . V. epigra.f., pp . s-6, 57) numeros testimonianze 
delle quali ba tera ricordare qui la prima: quella di Basilio G ian
nelli , da cui sin dal 17 ro eniva va ntato il V. quale c uomo consuma
ti simo nelle le ttere latine » autore di c i crizioni verament latine 
e che paion fatte ne' piu culti tempi d ell a lingua latina ». Impo -
sibile dunque che, lungo circa mezzo ecolo, il V ., pel quale com
p rre epigrafi a pagamento era uno dei m ezzi con cui s' indu tria a 
di arro tonda re il m agrissimo stipendio uni e r itario, crivesse 
solt nto le poche di cui 'ha icura notizia : qu lle r accolte nel 
pr e nte volume; le altre in morte de ll'imperatrice Eleonora Mad
d al na di Neuburg (1720), riferite nell'Ag critmta alt'Atdobiografia 
( , 5 ); e le altre ancora oggi di per e, compo te nel 17 n per 
c mmissione del iceré Cari Borrom o e in occa ione d ei fu
nera li celebrati all'allor d efunto Giu eppe I ne ll a cappella del 
Palazzo reale d i Napoli (iv i p. 57, e cfr. F . N ICOLI 1, G. B. 1: 
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epigraf, pp. 9-10, sS-59). Tanto piu che nel 1710 il Giannelli non 
a rebbe parlato di lui nel modo che s'è vi to, e, fino a quel
l'ano , la produzione epigrafica vichiana fo e restata circo critta 
alle ole due i crizioni che r tan pel periodo anteriore a quel
l'ano . È da rit n re, pertanto che, co i allora come poi, egli 
ne compone m lte altre, pecie funerarie, e che, tra queste, 
ne esi tano anc ra non poche nelle innumeri chi e e altri edi 
fici napoletani, nza che si sappia che gli appartengono. Di gra
ziatamente, p r apoli manca una si lloge epigrafica analoga a 
quelle raccolte per Roma dal Forcella e per enezia dal Cicogna. 
E anche se, per impo ibile ip te i, s i trova e il cireneo di post 
a tudiare una per una le chi. a uante centinaia di iscrizioni 
di e mina te in tutta apoli dal r69o al r744, l'identificazione di 
quelle ichiane, non potend f: ndar i su altra ba e che l'e ame 
stilistico, riuscirebbe meramente congetturale, per non dire cer
vellotica e imm agi nifica. Forse un'indagine del genere si sarebbe 
potuta conten re in limiti piu rao-ionevoli, e riu cir perciò meno 
improficua, se la ave ero tentata, ai loro tempi, il aniele e il illa
ro a, i quali, di ponendo delle te ·timonianze di tal uni vecchi che, 
giovani, avevano avuto dirne tich zza col . (i l figlio Gennaro, 
il padre Gerardo de ngelis, l'avv cato Donato Corbo e qualche 
altro), erano potevano e ere in grado di non brancolare fra le 
tenebre, s nz'alcun orientam nto. Ma, a prescind re dal Daniele, 
che, svogliato i ben presto della pazi nte fatica di raccogliere le 

par e reliquie d Ila minore produzione letteraria d l ., fini con 
l'aùdo sarla tutta al benemerito marche e di illarosa, anche a 
que t'ultimo le i crizioni, alla guisa medesima delle poe ie latine, 
par ero (e, per le iscrizioni, a torto) co a non degna d'e sere 
offerta agli studiosi. Prova ne sia che, dopo d'averne fatte ri co
piare le poche in ui 'imbatté o tra l carte vichiane da lui pos-
edute o in qualche mi cellanea a stampa- ci , tranne la seconda 

e la terza, quelle riedite nel pr ente volume- 'a tenne dall'in
serirle nel quarto olume degli Opuscoli vichiani, c nsacrato agli 
critti latini: sal v , in un second momento (d~36 ) a mandare quelle 

sue copie al Ferrari, che le pubblicò pel primo nella gui a di or
dinata, e talora propositata perpetuatasi, peggiorata, nelle tre 
successive ristampe (Iovene, Ferrari l I, Pomodoro). In atte a, 
dunque, che la F rtuna- sola dea in cui, per le ragi ni anzidette, 

on enga sperare- faccia venir fuori, quando meno vi si pensi, 
o manoscritti o stampe contenenti altre epigrafi del . o, ch'è 
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meno impro abile, ocumenti cbe con entano di attribuirgli con 
icurezza pietr tombali e altre lapidi ancora e is tenti in apoli, 

non re t u1 se non a indicare i te ti- m s ., lapidi, edizioni 
riginali e, in mancanza di tutto ciò, dizione ferrariana - ui 

quali è tata ernplata la pre ente dedizione. 

I (p. I95).- Citate Po·mpe funerali per Caterina d'Aragona 
(cfr. sopra, pp. 309-II ). 

II (p. 196).- Lapide oriainale re a, per altro, qua i illeggibile 
dalla pol ere e dalle intemperie, e che, pertant , il Iuni cipio di 

ap li dovr bb , per l m no, far ripulire. Ri~ rita gia in f, rma 
molto abbreviata e alquanto scorretta dall'anonimo Racconto di 
vart'e notizie gia citat (c D . Ian. Liberatori. 1' bis. Fundatori. 
Quietis. Po tqua-nt. Collapsi. Cineres. et Flmnma. Quievit. eapo
lilani. ùzcolu·mes. A . D .. MDCCVII.), s a è stata me a a tampa, 
nel testo in t a ro, dal TAGLI ALATELA, op. cit., pp. 37 r-72, e ristam
pata dal CROCE, nella Difesa delt'autoritd della sacra scrittura 
contro G. B. . di G. F. F1 ETTI, aggiuntovi il sesto supf;leme11to 
alla c B ibliografia vichiana • (Bari, I936), p. 96 . 

III (ivi).- Ultimi onori cit. (cfr . sopra, p. 314). Ristamp. dal 
!COLINI, Appendice al econdo supplemento alla Bibliografia 

- ichiana di B. Croce ( apoli, 1910), p. 73· 

IV (p . 197).- Funerali nella n·torte di Gaetano Argento, cele
brati nella clziesa di an Giovanni a Carbonara, ecc . ( apoli, M ca, 
1731, con ritratto e diseani), p. XVI. i que ta mi cellanea un
tuo is ima, della quale si di correva ancora ai tempi del ap li- i
gnorelli ( fr. icende, d. ci t., VI , r -19), re ta un e emplare nella 
Biblioteca dell 'Archivio di tato di apoli. Fu curata da Vincenzo 
d' lpp lito (?-1748), amico d'infanzia del . e che, allora semplice 
avvocato, a tutto poteva pen are tranne che, appena cinque anni 
dopo, arebbe a ceso alla suprema carica di pr sidente del a ro 
Real Con igl io, tenuta dal defunto. 

V, VIII, IX, XII, XIIl, X , XVIII, XIX e XX (pp . 198 2or, 
202, 20 , 209, 213-18, 221-24).- Minute autografe serbate tra i 
mss. illaro a. Tener presente a prop ito dell'i crizione IX, che 
il V., non conoscendo il nome del cardinal Bartolomeo Ma sei e 
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ricordandone male il cognome, aveva critto, conforme fu poi 
tampato dal Ferrari e po teriori edit ri: c . ~1affaeo • . F orma 

che chi crive n n volendo dar \'Ìta a un cardinale non mai e l

tito, ha emendata in c Bartbolomaeo 1asseio •. 

I (p. 1 99). -Copia di alieno carattere a i unta in calce al 
cod. vichìano d Ila Bibliot ca azionale di apoli s gn. XIII. 
B. 30 (le C rezioni, miglioramettti e a giunte quarte alla seconda 
Scienz a nuov a). 

VII (p. 200).- Doctorum aliquot Ù'orzuJL elogia, quibus 
Gymnasii frontem, porticus et aulam ins~t[niri oportebat, cioè ver i 
ed pigra fi del Mazzocchi, di ntonio u c e del ., aggiunti 
da 10 ANNr RuGGIERO profes ore di storia eccle ìa tica nell'uni-

er ita di apoli in app ndice al uo Paneg_ ricus Caroto Nea
politanorum regi didus III Non. O'll. 111DCCXX VI ob neapotita-
1JU,11~ arclzigymnasitmt regali mzmificentia instmwatum (N eapoli, 
typis Franci ci icciardo, 1736). 

X, XIV, XVI (pp . 203-204, 210-12, 219).- Edizione Ferrari. 

XI (pp. 205-207).- Miscellanea a tampa per le nozze di 
Carlo Borb ne cit. sopra a p. 315. Della preced nte ste ura (sola 
pubblicata dal F rrari) e iste ancora la minuta autografa. 

XVII (p. 220).- Lapide originale, m a gia a stampa da 
B. CHIARINI nelle sue aggiunt alle secente che Notizie del 

bello1 dettJ antico e del curioso detta citta di apolidi CARLO CELA o, 
II ( apoli, l s6), p. 97· Ri tamp. da F. ICOLINI, G. B. v. epigr., 
p. 52. Anche que ta volta la precedente tesura (sola pubbl. dal 
Ferrari) data dalla mìnuta autografa. 

PARERI PER LA STAMPA 

Gruppo di scritti totalmente tra curato dai precedenti editori 
e, per accr cere il quale, è, alla tessa guisa che p r le i crizioni,_ 
da fidare e elusi amente ulla fortuna. Primo a raccoglierne due 
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(II e ) fu il Croce nelle citate Curiosi id vichiane; dal Croce 
altre i fu poi ri tampata il XII (Bibliografia vichiana, p. 2 ) ; il 

icolini oltreché, per la econda alta il II e il , ri tampò, per 
la prima, i numeri I, III I , VII, IX, XI e XIII (citata App. al 

ec. suppt., pp. 7 - 3); i numeri VI e VIII ennero rime t 111 

luce dal Croce, nel Terzo suppleme11to alla Bibliografia suddetta, 
o i a in Critica, X\ I (19 r 8), 152-53; per ultimo, il mede imo roce 
ridiè primamente il X (Quarto supplent., apoli, 1927, p. 10). 

I 

DE IC TORIE 

ltra seri e di campo izi ni ichiane non troppo curata dai 
precedenti editori, i quali ne trala ciarono parecchie. I el la pre
·ente raccolta delle Opere le piu di es so no tate date, empre 
che ia riuscit po ibile, a principio o in appendice agli scri tti 
in cui furono primam nte pubblicate, non senza che il uo valore 
sci ntific abbia con. i !iato d'in e rirne una- quella all a tradu
zio ne belliana d Ila i/ilide- qui sopra tra i Piccoli scritti filo 
sofici e critici. ella presente sezione ono state raccolte le altre 

enute fuori in qui, a eccezione di otto o dieci, non piu lunghe 
di due o tre mezze ri ghe, appo te a penna dali autore a questo 
o quell'esemplar di propri pere inviato in maggio. Eccezione 
d vuta al fatto che, qua i tutte s imili, ono gia mentovate nelle 
Note bibliografiche agli scritti a cui si riferi cono. 

I (pp. 241-42).- P reme a all'edizione originale degli «Affetti l 
di vu. disperato . j Canzone l di l Gto: BATTISTA DE rco l napole
tano, l Trà gli Accademici Vniti di Nap li l il Racc lto. l Allo 
illu tris . ignore, et padrone sempre l olendi imo l il signor l 
D. Domenico Rocca, l Marchese di atolla, Baron di Amato, l 
Vtil Si g nore d l F eudo di Giuda &c. Il In Vinegia, Per lo Gon
zatti, 1693 l Con licentia de' vperiori » (pp. 12 in - 0 ). i quest'i m
portanti simo opu c lo, che come, nel testo, la prima poe ia 
cono ciuta co i, nella dedica esibi ce la prima prosa conosciuta 
del V.- e pro a, piu ancora delle altre successive, trecenteggiante 
e to caneggiante,- non sono avauzati e non due esemplari: uno, 
mancante di quattro pagine, tra i mss. illarosa (il che mos tra 
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che il ., pur non ricordando m ai quell opu colo, che te timoniava 
i u i erramenti religio i io anili, olle, dò non o tante, serbarlo 
tra le sue carte); l'altr , inte ro e con una correz. a penna auto
g rafa perveuuto alla collectio del Croce per don d l compianto 
Raffaele Cotugno. Che fo e gia stampato nell'aprile del I693 
appare dal fatt che l'I I di quel me e l'autore ne inviava un 

emplare al • fagliabechi (V, 139): il che, calcoland che, per 
inviare a Venezia il m . e dee ere di la le copie a stampa, areb
ber ccor i coi mezzi di comu nicazione e le lungaggini tipogra
fiche di allora alcuni me i, indurr bbe a coli care la data di 
compo izi ne nell autunn · del 1692. Ma, d'altra part , non è da 
e clu re del tutto (cfr. qui appre o, p. 322) che, nel porre a 

tampa gli Affetti d'un. disperato e la Canzone in morte di A11tonio 
Ca?'aifa, il V. s'avvales e di qualche tipografo con officina in Na
poli (per e empi del maddalonese ovello de Boni , che, con
cittadino e c compare • di Antonio i co, tampera nel 1694 al 
figlio di Antonio le tre canzoni in lode di Ma similiano Emanuele 
di Baviera: cfr. F. ICOLh 1, Giov. di G. B. V., p. I 15), alvo 
poi, per non perder tempo a pre entare i due opuscoli alla du
plice en ura, eccle iastica e laica, ad a valersi anche lui d'una 
piccola operchieria allora u itati ima, cioè a porre ·ul fron
te pizi l con o enza a p uta dell' interes ato, il nom del tipo
grafo eneziano nzatti (del quale si hanno lett re in dite nei 
codd. 5 7 e 698 dei carteggi maglìabechiani serbati nella lazio
naie C ntrale di Firenze). Comunque, a differenza degli Affetti, 
la dedica non era tata ri tampata finora e non dal CROCE, Bi
bliogr. viclz., pp. 20-21. 

II (pp. 242-43).- Premes a all'opuscolo egualmente raro: c Ca'n

zone l in morte l del signor do?t Antonio Caraffa l ge1lerale delle 
arn~i ùnperiali l nella ngheria l di l G10: BATTJSTA DE ICO ! 
napoletano. l Trà li Accademici niti di apoli l il Raccolto. l 
All eccellentis im signore, l il signor . Torna so d'Aqvino l 
prencipe di Feroleto, l conte di 1.artorano &c. 1 In Vin gia, per 
l G nzatti , 1693. l C n licentia de' uperiori • (pp. 14 in- 0 ) . n 
e emplare, c n dedica autografa, poi cancellata, c al signor To
ma o Carapelle ... è tra i ms . Villaro a; un altro, con dedica 
mutilata dallegatore ('l ... il m io gentil ignore e mae tro il ignor 
d. Agn Ilo Remendi. .. .. ) e una correz. a penna autografa, nella 
collectio del Croce. La compo izione e la tampa ebbero luogo 

G. B. Yrco, Opere- VII . 21 
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ne1 due me i cor i tra gli ultimi imi giorni del marzo 1693, 
tempo in cui giun e in apoli la notizia della morte di Antonio 
Carafa (accaduta in Vienna il 6) e il 1o giugno dello stesso anno, 
giorno in cui il . annunziava al 1agliabechi di avergli spedito 
un e emplare a stampa dell'opuscolo ( , 139-40). Ma, anche e 

i uppone che il V. precorres e in qualche modo l'Aie andro 
1anzoni del Cinque maggio con l'esser pre o da subita i pirazione 

poetica quasi nel momento stesso in cui venne ragguagliato della 
morte del famoso o famigerato mare ciallo napoletano, cinquanta 
o sessanta giorni embran sempre pochi a che il o tro compo
nesse la ua, tutt'altro che ispirata, anzi tentata e i potrebbe 
dir sudata canzone neopetrarchesca, ne invia se il rns . a enez1a 
e ricevesse di hi gli esemplari a stampa. Sor e pertant il pett , 
magari infondato o p ccante per sottigliezza ecces iva, che la vera 
data topica di que ta sia piutto to Napoli, e, con eguentemente, 
che a Napoli altre i fossero tampati gli Affetti d'un disperato 
(cfr. qui apra, p. 321). A ogni m o, la dedica è tata ristampata 
dal NICOLI 1, cit. Appe11dice al .Secondo suppl. alla Bigliogr. vz"ch., 
pp. 74-75· 

III (pp. 243-46). - Pare che l'epitalamio p r le nozze Mazza
cane-Rocca, una con 1a dedica che lo precede, fosse pre entato 
agli sposi soltant in una copia m . Per lo meno non solo non 
consta che, vivente il V., fo e po to mai a tampa, ma ciò dovreb
b'e ere e eluso con sicurezza tan to maggiore in quanto con tana, 
invece, queste altre tre co e: che quell'epitalamio fu rifatto (e non 
in meglio) l'anno succe i o (1696) in cca i ne delle nozze di. 
Vincenzo Carafa con Ippolita Cantelmo- tuart ( III, 32-37); che 
code to rifacimento per l'appunto venne in erito dall'autore nel 
r 701 nella silloge di poeti napoletani cur t a dall A cam pora (cfr. III, 
Nota bibliorrrafica); e che codesto rifaci mento altre i, e non l'epi
talamio originario del 1695, vien ricordato con compiacimento nel
l'autobiografia (V, 20). Comunque, una copia dell'epitalamio del 
1695 e della dedica relativa capitò, non si a come, intorno al 
1780, in po se o di Mario Pagano, dal quale fu comunicata al 
canonico Giovanni de' Silva dei marchesi della Banditella- un 
livornese trapiantato a apoli, ove campo e poe ie, orazioni, un 
Appio CLaudio in cinque atti e fu nel 179 -99 redattore e pr prie
tario d'un Corriere d'Europa, che cangiò cento volte colore po
litico - e dal e ilva finalmente fu pubblicato, premessavi la 



r OT. BIBLIO~ FIC 3 23 

dedica in pro a in una rivi ta intitolata Scelta ·miscellanea (a nno 
178 • pp. 461-75) ch'egli ste so aveva fondata nel 1783, che ai 
prindpi del 17 5 ce a a le ue pubblicazioni e d Ila quale no n 
resta nella azionale di r apoli se non qualche pezzone (da che 
la peranza che, in ieme coi fa cicoli oggi mancanti, po a venir 
fuori qualche altro critto ichiano e, magari , il De aequilibrio 
corporis anùnaniis). Dalla celta miscellanea epitalamio e dedica 
pa sarono nel Villaro a e poi nel Ferrari e ucce ive raccolte. 
Cfr. F. !COLINI, Giov. di G. B. V., pp. 162-63. -Da avvertire 
inoltre che anche l'epitalamio del 1696 doveva e sere preceduto 
originariamente da una dedica in prosa, oggi di per a. Per lo meno 
la minuta auto rafa, erbata n l codice miscellaneo XIII, H. so 
della azionale di Napoli, è preceduta da una carta bianca, nella 
quale il V. cri se s ltanto l'intitolazione c Ill.mo ig. mio e pa
d rone colendis imo~: « signore e padrone,. che tutto fa presumere 
f, sse lo sposo ioè incenzo Carafa, al quale, come l'epitalamio 
del 1695 al 1azzacane, cosi questo del 1696 pare fosse dedicato. 

IV (pp. 247-48).- Pubbl. primamente dal Villarosa, da cui 
pa sò nel Ferrari e raccolte succes ive. Ma qui la i è collazionata 
non senza frutto sulla presumibile fonte del Villarosa, ossia sul 
codicetto della Biblioteca azionale di Napoli segnato XIII. B. 36, 
nel quale, come appare dalla crittura Gian Vincenzo Meola, 
trascrittore, altr i, in altro codicetto della stessa biblioteca, della 
prima stesura della Prùzcipzttn neapotitanoru1n coniuraiio (cfr. 
F. NrcoLI I, Vicende e codd. cit., pp. 26 e 28), esemplò circa il 
1780, l'orazione vichiana, e la dedica che lo precede, da un 
antecedente codicett oggi di perso, e probabilmente proprio dal 
m . pr parato nel 1708 dal V. per la stampa, che poi non ebbe 
piu luogo. Vero altresi che il Villaro a potrebbe aver tenuto 
pr sente proprio questo codicetto disper o, che, a ogni modo, 
quando il Meola lo ricopiò, doveva esser po. seduto ancora da 
Gennaro Vico. Qua nto poi alla stesura dell'orazione (mutila del 
principio e men perfetta) esibita dal codicetto Meola e dal Villa
rosa, e ai suoi rapporti con l'altra ste ura (posteriore, integra e 
piu perfetta) che ora è a tampa, cfr. l , 305-309. 

V (pp. 248-51). - Ri tampata dal illarosa, dal Ferrari e poste
riori raccolte, venne preme a dal V. alla piu che rara miscel
lanea, da lui promossa e curata (e stampata certamente a spese 
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di driano Antonio Carafa): c ~arij l Componimenti l Per le 'ozze 
l degl' illustriss. &> eccellentiss. Signori l D. Adriano Carafa l Duca 
di Traetto) Co11te del . R. I. Grande l di pagna ~c. l e l D. Te
resa Borglzesi l De> prencipi di ulmo11a, l di Rossano &c. l Dedi
cati l 11 Illu tri Eccellenti . ignora l D. Li ia pinola l 

rencipe a di ulmona, di Ro ano c. , In apoli nella tam
peria di Felice Mo ca CI::>I:)CCXI - Con licenza de' upe
riori " (pp. r6 innumer., piu II2 in- 0 : e emplare nella collectio del 

roe ). Preced no i r itratti della non bella Barghe e e dell'a ncora 
men bello Carafa: quello, inciso in Roma da un P. Tre i an; que to 
{gia inserito nel De rebus gestis Antotlii Caraphaei), dipint m 

apoli da tefano Maia e inci o dal rfa liar. Alla edica fa sé-
uito que t' " Avvi al leggitore » , non mai raccolto tra gli scritti 

del . e dal quale parrebbe orgesse qualche discu sione tra lui 
e i uoi collaboratori e adottare nel olumetto una grafia costante: 
" on ti rech i maravio-li a la varia art grafia, con la quale, gentil 
lego-itore, tu leggerai i componimenti in toscana favella tampati: 
anzi commenderai l'osservanza del raccoglitore inver o i dotti imi 
autori, che diver amente gli hanno critti, e ciascuno ne ha la 
ragion dalla ua parte; e li rallegrerai che i dotti, benche non 
abbian dritto sul parlar , però in que ta lin ua, irca picciole cose 
almeno, e che non la fanno di nulla inc rta a tempi avvenire, 
godono una certa li berta nello scrivere". Alla quale avvertenza 
tengon dietro ersi co i del V. me di Agostin Ariani, Andrea 
1atone « regio pr f ore di lingua greca • , a vocat Andrea No-

bilione, Andrea enati dei duchi di anta Teod ra, Annibale 
farchese de' march i di Camer ta, dottor Basilio Forio ia, Biagio 

Trai i c regio profe or di leggi », Ca imiro Ro. si c patrizio na
poletano •, D menico entile c publico pr fes r di leggi,. (" pu
blico », non c regio •, quindi ancora li ber docente e ancora a1nico 
del V., del quale pare divenisse, dopo il concorso del 1723, nemico 
e deri ore), dott. menico faria Raffaele, ca . don Filippo Bo
nito de' duchi dell'I ola, dott. France ·co Buonocore, France co 

alletta, Franco attila , Gaetano Lombardi, ennaro Fortunato, 
iacinto de Cri tofaro, . B. Palma, Gioacchin Poeta, Giovanni 

Barba, Giu eppe de Cesare, iu . Aurelio di ennaro ( he con
tava allora diciott'anni), Giu eppe Lucin a, iuseppe Marmi, Giu
eppe di Palma duca di Sant'Elia, Inc rto , 1arcello Filomarino, 

Matteo Egizio, Nicola Amenta, Nicola Arnone, icola Capa o, 
conte icola Ca oni (parente certamente del cardinal Ca oni che 
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in Roma ave a congiunto in matrimonio gli po i, e a cu1 il V . 
indirizzò per l'occasione un sonetto), icola Cirillo icola Corvo 
(p roprio il poeta dialettale, ul quale cfr. ICOLIN I, in GA LIANI, 
Dial. nap., indice dei nomi}, icola de Crescenzo, icola Galizia , 

icola Sersale, Paolo Mattia oria, Pie tro 1eta ta io (che, ven
tenne, faceva allora pratica forense in apoli pre so l'a vocato 
G. B. Ca tagnola, e in eri nella raccolta un mediocre sonetto, non 

aprei dire se ancora raccolto e ·che comincia: c ieni di e te 
fl rida e giocond , D lce Im eneo, cantando, il sen cop rto • ), 

eba tiano Alipio, Sebastiano Ra i, Silverio Giu eppe Cestari, 
Tommaso Filippini c tori ne e accademico arcade •, Vincenz D'lp
polito. Ch'è un bell'elenco di coloro - notis imi, meno noti o 
ÌO"noti - che il V. contava allora tra i uoi amici, conoscenti e 
corri pondenti. Su parecchi di e si vedere , pre . ol. e VIII, 
indici dei nomi. 

VI (pp. 251-sz).- Anche questa dedica fu ristampata dal Vil
larosa e dalle raccolte pos teriori, e anch'es a enne premessa dal 
V. alla rara miscellanea promossa e curata da lui (e stampata a 
spese del F ilomarino): c Var.f Compottiuzenti l per le Nozze 1 Degli 
Eccellentissimi Sig nori D. Giambattista Filomarino l Prencipe della 
Rocca & c. l e l D. J11aria Vittoria Caracciolo l de' -marchesi di 
Sant' Eramo. l Dedicati l All'Eccellentis ima Signora l D. Anna 
Copons 1 Marchesana di ant'Eramo, &c. Il In Napoli l Nella Stam
peria di Felice Mosca CI:)J:)CCXXI. l Con Licenza de' uperiori • 
(in-8° di pp. 8 innumer., 156, e una innumer.: semplare nella 
collectio, del Croce).- elle pa ine innumerate ono un sonetto 
di Giulio Mattei di cui si parlera poi, la dedica, nonché una 
c Ta ola degli autori s econdo l 'ordine (alfabetico per norni di 
battesimo) nel quale erano da allogarsi in questa raccolta se la 
brevita d l tempo aves e permesso raccoglierne tutti insieme i 
componimenti p rima di darsi alle stampe». eguono componi
menti po tici cosi del V. come d'una cinquantina di suoi colla
boratori, dei quali é inutile dar l'elenco compiuto, dal momento 
che sono quasi tutti nominati nella Gùmone in da1zza ( , 327-301 

e cfr. 367-69), cioè nel lunghissimo polimetro vichiano in erito 
appunto in que ta miscellanea. Basteni porre in rilievo che tra 
loro, oltre che nap letani e regnicoli , non mancano fi orentini e 
pi ani, ai quali il V. dové rivolgersi pel tramite di Anton ifaria 

alvini, con cui allora era in carteggio e in cortesis ima polemica 
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a proposito del Diritto universale (cfr. II e V, indici dei nomi) ;
che codesti collaboratori fiorentini e pisani furono lo ste o An ton 
1aria Salvini e uo fra tello alvino, il bali Fra ncesco Samminia

telli pisano, un France co di Teglia fiorentino, un dottor Vitali e 
un Biagio Curini pisani, Ca to Emilio 1armi (forse parente del
l'amico e ucce ore del Magliabechi Anton Francesco Marmi), 
piu un innominat pi ano; - e finalm ente che anche a que ta 
mi cellanea collaborò il Meta tasio con l epitalamio (ra colto poi 
da lui mede imo tra le Opere) c u le fl oride sponde el pla
ci ebeto ». Gio a, per ultimo, trascrivere qualche noterella ag
giunta dal . a pi di pagina a pr posito di questo o quel compo
nimento. In principio, in calce al gia ricordato onetto di Giulio 
Mattei: c ue to nobil sonetto, giunto gia data fuori la rac
colta, si è stimato ben fatto qui collocarlo • . Pag. 102, sotto 
un netto di France co 1anfredi (nato nel r68o, m orto dopo 
il 1750, e non gia " bolognese ,. come, per una svista, s 'è asse
rit a p. 368 del vol. V, bensi " giurecon ulto e accademico c o
se n t i n o ,. , secondo appare dal frontespizio delle sue Poesie, 
s tampate primamente nel 1719, poi ancora nel 1730, e infine, 
con maggiore compiutezza, nel 1749) : c tampata la maggior 
parte della Giunone i?~ danz a, alla quale , per la fretta, ra 
p po to stampar i questo foglio per un componiment che i 
aspettava poi di Toscana, n venne, è giunto questo leggiadris
simo s onetto non i perato, ma bensi prevenuto dalle pr ghi ere 
che 'l ico ne por e al sig. Egizi co me amiciss imo del sig . f an
fr di. Onde nel catalogo degli autori della raccolta, i quali loda 
Giunone, può e deve andar con iunto con quello del mede imo 

i g. Egizi, alla p. 122, dopo il ver o ultimo ,. ; e, qui, i versi in
seriti secondo il volere del V., a p. 328, vv. 352-60 della nostra 
ri dizione della Giunone in dtmza.- A · . 156, otto un onetto 
d ell'avvocato Franco Dattilo: c Que to componimento, quanto de
s iderato tanto fu r di peranza e nuto, fa che 'l degnissimo au
tore almeno qui si onori del suo luogo nel catalogo della Gùmone 
ùt danza, il qual sembra ritener qualche grazia alla p. 123, dopo 
il v. 4,.; e, qui, l'altro verso aggiunto nella nos tra riedizione, a 
p. 32 , . 360. E finalmente nell'ultima pagina innumerata, otto 
un sonetto d'un incerto pi ano: c Gia data a ligar la raccolta, è 
giunto questo sublime sone tto, che i a pettava per la via del 
sig. Bartolomeo Lippi ». 
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VII (p. 253). - Aggiunta a l ms. contenente la traduzione 
delle recen ioni del Ledere e ancor serbato tra i mss. Villarosa 
(i l che mostrer bbe he il V. s'astenesse poi dall ' inviarlo al Giacca). 
Pubbl. d al !COLINI, App. al sec. suppl. cit., c Dediche ,. . 

III (ibid.). - Pr mes a al cod. della Biblioteca azionale 
di N a poli, egn. XIII. B. 53, e pubbl. dal I COLINI, l. c. 

IX (p. 254). - Ri tamp. oltanto dal ILLAROSA e dal NICO
LINl, l. c., e premessa all'opuscolo promo o dal V. (e forse stampato 
a sue spese): c Componime,nti l in lode l del padre Michela11.gelo l 
da Reggio di Lo·m.bardia cappuccino l predicatore ltzel Duomo di 
Napoli l ?lella quaresima l dell'anno CI:).I:).ccxxrx. 1 In apoli 
nella tamperia di Felice Mo ca l Con licenza de' Superiori ,. (pp. 2 

innum., piu 29: un e emplare nel vol. 36 della ricca collezione 
di opusc li, po seduta gia in Napoli dalla famiglia De Ro a di 
Villaro a, e passata ora, per suo munifico dono, nella Biblioteca 
Nazionale, ove il volume anzid tto reca la nuova segnatura: Sala I, 
miscell. B. 9). Alla dedica seguono componimenti poetici (per lo 
piu sonett i) l V. e d ei suoi collaboratori, cioè: Annibale Mar
chese, Giu eppe Aurelio di Gennaro, incenzo Viscini, Nicola 
Maria Salerno, ilverio Giuseppe Ce tari, Giuseppe Pasquale Ci
rillo, G. B. Capa o, erardo de Angelis, Gaetano Maria Brancane, 
Nicola e Ga pare Recco, Andrea Benincasa, Nicola Brizio, Alessio 
Niccolò Rossi, Nunziante Simeone, Giulio Mattei, Incerto, Roberto 
Luigi Sostegni, Giuseppa Eleonora Barbapiccola, Luisa Vico. Sor
volando sugli altri, di parecchi dei quali si pos ono trovare notizie 
attraver o gli indici dei nomi dei voll. V, VII e VIII, giova ri
chiamare l'attenzione u du e : Giambattista Capasso da Grumo 
(r685-1736 c.), non buffone co fratello di Nicola, in egnante nel 
seminario di Aver a, e, dop il primo tentativo di Giu eppe Val
letta (1714), secondo tra i napoletani che desse fuori un libro di 
s toria della filosofia (1730); e Giuseppa Eleonora Barbapiccola, 
lettera t , pa torella arcade (c Mirista,. ), amica di Luisa Vico e che 
gia nel 1722 aveva pubblicato in Torino, pre so Giovan Francesco 
faire se, l prittcip.f della filosofia di Renato Des-Cartes tradotti 

dal f''a?Zcese col confronto del latino, Ì?-1- cui l'a1~tore gli scrisse, 
nella cui prefazione, a proposito del c fine degli antichi di tener 
certe cose in segreto e covrirle con caratteri e formole a pochi 
in te e per non farl e comuni,., i dice: c del quale argomento il 
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ig. Giarnbatti ta di Vico con somma erudizio ne e do trina ha 
trattato • (cfr. su lei CROCE Primo suppl . alla c Bibl. vich. • , a
poli, 1907, p. ; Gs:NTILE, Studi vic/zim~i ci t. , ind. dei nomi). 

X (p. 255).- Pubbl. primamente dal illarosa su un foglietto 
volante, serbato ancor tra le carte vichiane che gli appartennero, 
e contenente, con molte correzioni , non ernpre bene interpre ta te 
dal primo editore, la minuta autografa. Ristamp. dal Ferrari e 
po teriori raccolte. 
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r Per maggior comodo degli studiosi, si ODO spogliate anche le Annotazioni e 
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Abbate tefano, 231. 
Absburgo famiglia, Casa d ' Austria 

( Austria gens) , 102, 140, 144, 

145, 149· 
-, esercito, 297. 
- , guerra di successione del 1740-

174 l 2 

Acaia, 241 , 246. 

Académie française , 29. 
Acampora Giovan Lorenzo, 3 , 322 . 
Ac renza e Mate ra , vescovato, 260. 
Acerra, escovato, 3 10 . 

Achille, 6o, 62, 63. 
Acquavi a Geronimo conte di Con

ersano, 279· 
Acri, baliaggio dell ordine gerosolo-

mitano, 291. 
Adriatico ( upermn Ma1·e ), 189. 
Affaitati Filippo, :266. 
Afflitto (d ') Margherita, 166. 
Africa, 19, 1 122 1 144, 146, I4 1 

174, l 9· 
Agamennone, 62. 

agostin iani scalzi, 267. 
Agostino, . A urelio Agostino. 
Agostino delle Scuole Pie, 308. 
Agrippa, 57· 
Ahmed III (gratz tiranno de' tztr-

chi), 150. 
Alba (in provincia di Cuneo), :233 . 
Alberoni Giulio, 202, 2 5· 
Alberti Leandro, 244 . 

Alcorano, v. C01·ano . 
Alessandria d 'Egitto, 19. 
Alessandro l agno, 19, 146, r6r, r 4· 
Alfonso d 'Aragona re d'Aragona e 

Sicilia, v. Aragona. 
Algeri , 14 . 
Alighie ri, . D ante. 
Alipio Sebastiano, 325. 
Allonville (d') Ca rlo Augusto mar

chese di Louville, 311. 

Alpi , 145, 147, r86. 
Althann (d' ) famiglia , 135 136, 139, 

143. 151. 
- Anna, v. Aspermont (d'). 
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Althann (d ') 1ichele Federico, 135, 
r -o, 151, 152, 153, 229, 276, 277, 
279, 312. 

Michele Ferdinando, 152. 
- Michele Venceslao enior, 139. 
- M ichele Venceslao iunior, 152. 
Amalfi , 166. 
Amato (feudo), 241, 320. 
Amato (d' ) Felice, 294. 
Ambrogio da Calepio, v. Calepino. 
Ambr io (d ' ) Ferdinando, 170, 27 , 

314. 
Amenta Nicola, 3II, 324. 
Aro rica (novus orbis, Indie occi

dentali), 20, 122, 133, 144, 145. 
Ammirato Scipione, 245 . 
Ampurias in Catalogna (Emporien-

ses) , 102. 
Ancona, 29 . 
Ancona (d ' ) Teresa, 220, 2 
Andecavi, v. Angiò. 
Andria, conti di, 245. 
Anfione, 57, 76. 
Ange li (de) Gerardo (Degli Angioli 

Gherardo), 39, 40 41, 266, 267, 
271, 2 6, 305, 314, 317, 327. 

Angiò (d'), re napoletani di casa 
(Andecav i), I 9 e v. Carlo I, 
Carlo Il, e Napoli citta, chiesa 
di Sat?-la Chiara. 

An!rioli (degli) v. An,gelis ( de). 
Anguillara (dell ' ), v . Dell'Anguil

lara. 
Anna Ivano na, zarina delle Russie 

(moschica imperatriz), 214, 216. 
Anna Stuart, regina d'Inghilterra, 

149· 
Annibale, 147, 162. 
Antifate, 65. 
Antioco II I il grande, re di S iria, 

162. 
Antipatro, 269. 
Antoni da Palazzolo, v. Ceraso. 
Anversa in Abruzzo, v. Cattaneo F. 

Apollo, 47· 
Appennini, 186. 
Aquila d ' Abruzzo, e co ato, 292 . 

quino, 29 . 
Aquino (d ' ) famiglia, 245. 
- Luigi, 295. 
- Tomma o san, 264. 
- Tomma o principe di Feroleto, 

poi di astiglione, 242, 243, 295, 
J21. 

Aragona, 2 9· 
Aragona (d ' ) ramo dei re di Napoli 

(Aifon o il Magnanimo e succes
sori), 189. 

Aragona (d'), ramo dei duchi di Se
gorbia, 101, II3. 

- Alfonso, secondo duca di Segor
bia (erroneamente detto dal \ . re 
di Sicilia e di Castiglia), 102, 273. 

- Caterina e Luigi, v . Folch de 
Cardona. 

- Enrico, 273. 
Arcadia, accademia d ell ' , 133, 134, 

234, 295, 296, 312 e v . Napoli citta, 
Colm:ia ebezia. 

Archiloco, 5 . 
Ardore, v. Milano . 
Arezzo, 29 . 
Argento Gaetano, 197, 2 3, 284, 318. 
- Margherita, 2 3· 
Argo, 6r. 
Ariani Agostino, 133, 279, 30 , 312, 

324. 
- Vincenzo, 279. 
A rieta Crespo Croce Mendoza Anna 

Maria, rs6, I66, 169, 17 l 314. 
Ario to Lodovico, 54, 270. 
Aristeo, 65 . 
Ari tofane, 72. 
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Spagna, Troia . 

G uglielmo I il Conquistatore, 26r. 

Guglielmo II il Ro o, 261. 
Guglielmo d Orange ( Anglùu re.r), 

Guicciardini France co, 17, 54· 
Guzman (de) G rzia , 311. 

H aro (de) Guzman ( Gusmanus) Ga
pare marchese del Carpio, 9, 

:q2. 
Harrach (von) famiglia, 29, 30, 31. 

Erne to Adolfo cardinale, 30. 
- Federico, 30, 45 , 259. 
- Ferdinando Bona entura I, 30, 

2 9 · 
- Ferdinando Bonaventura II, 5, 

26, 2 , 29, 3 r , 259, 261. 
France co Antonio (vescovo di 
alisburgo), 30. 
Giovan Giu eppe, 30. 
Lui i Erne to, 5, 25-3 I , 259, 26 I, 

262, 305. 
- Luigi Tomma o, viceré di Napoli, 

5 1 101 30, 3 1, 229, 230, 231, 2J2 1 

23), 259, 26o. 
enceslao, 30. 

Ha e iovanni Adolfo, 291. 
Hautevill e (d') principi d i alerno, 

261. 
Hochstatt (Ocstet), batta lia di, 147. 
Hofmann Giovan Giacomo, 261. 
Hohenstaufen (Suevi), re di Napoli 

e Sicilia, I 9· 

Iannucci iacomo Maria, .''\!4· 

Indiano oceano, 19. 
Ind ie occidentali, v . America. 
Indie orientali, 19, 144, 1 
Inferum mare, v . Tirreno. 
Inghilterra, 144, 14 , 149, I 9, 19 , 

214, 26r, 262. 
medici, 4 . 

-, re, 4 , 260. 
-, Soci eta reale, v. ocietd. 
Innocenzo XI, balsamo di, 270. 



INDICE DEI OMI 339 

Innocenza XIII , 150, 277 . 
ln ubria, . Piemo·nte. 
Inter iu , Int rnum mare, v. lJ.fedi-

terraneo. 
Intieri Bartolomeo, 276. 
Ippocrate, rs, I . 

Ippolito (d') Vincenzo, 30 , Jil, 

Jl ' 325. 
Isabella d'Angiò, 2 6. 
I a bella Maria di Borbone, 222, 2 8. 
I chia, ba ni, 26 
Isola, v. B onito. 
Italia, x o, 17, 29, 40, 52, , 129, 

144, 145, 146, 14 1 l49, 159, I 11 

I 9, 19 , 221 1 262, 2 1 295· 
- , barbarie medi vale, 79· 
- , canta torie, con particolare allu-

sione a i « Rinaldi » napoletani, 63, 
64 e v. Napoli cittd, « Rinaldi ». 

-, dialetti, o . 
-, lette ratu ra, 46. 
-, lin ua ( l. toscana), 17, 40, 45, 

46, 4 l 79. o. 
- po ti (p. tosca1d), 45, 46, 4 , 71. 
Italia spagn uola, 276. 
I anovna, v. Anna Iva11ovna. 

Lacerda (de) Enriquez Ribera duchi 
di 1 dinaceli famiglia, 103, 10 . 

Anna, t t4, 274. 
Antonia, rr4, 274. 
F licia, 114, 274. 

iovan Francesco, 103, 109, x II , 

I 12 1 2JJ 1 274· 
iovanna, rr4, 274. 

- l abella duchessa del Sesto, II4, 

274· 
- L orenza, 114, 274 . 
- Luigi, viceré di Napoli, 97, 98, 

99, IO ' I 14, IIS , 117, 135. 195· 
274, 309, Jl 0 1 JI I. 

-Maria N icolasa , II4, 274. 
- T resa, Il4-
L a n cian o, vescovato, 260. 

Larino, seminario, 293. 
latina commedia, lingua, poesia, sa-

tira, . sub Roma antica. 
latini scrittori del ec. X I, 2. 

Laudati Benedetto, 134, 276. 
Laurenzana, v. Gaetani. 
Lauria duca di , 2 2 . 

Le Bovier, v. Fontenelle. 
L cee citta, 45, 2,33 , 26 , 292. 
Lecce contea, 241 , 246. 
Lt:.clerc Giovanni, 253 , 2 , 327. 
Leda, uovo di, 65. 
L eì a, nìver ita d li tudi, 29. 
Leo Leonardo, 291, 
L opoldo I, imperatore, 30, 139, 143, 

259· 
Le zezyn k.i tanistao, 1 1, 1 2. 

Licurgo, r, 162. 
L i rio Quinto 35· 
Liguori (de) Alfonso Maria, 276. 
L ino l'ae o, 57· 
L ippi Bartolomeo, ,;z6. 
Liria , v . Fitz-James Giacomo II. 
Lisbona, 290. 
L iveri , v . Barone. 
L ivio Tito, 20, 169. 
L ivorno, 19 , 271, 2 4, 29 . 
Locke Giovanni, 264. 
Lodo ico Domenico, 26 , 316. 
Lombardia, 2 

-, guerra del 1701· 1707, 274. 
Lombardi Gaetano, 324. 
Lombardo N icola, 3r4. 
Londra, Societa Reale, v. ocietd. 
Longi no p eudo, 1. 

Longuerue, Luigi Dufour ab. di, 
29, 262. 

Lorena ( Lotharingia), 182. 
L os re s, 27 . 
Lo Balba es, v. Spinola. 
Louville, v . Allonville (d') . 
Luca nia , 244. 
Lucca , 271, 279, 299. 
Lucignano, v . Salerno Nicola. 
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Lucilio da ~apoli 166, 303. 
L u ci na G iu epp , 276, 3o8, JII, 12, 

324. 
Lucrezio, 45, 46. 
Ludovica Isabella di Borbon , 222, 

2 

Lui!ri X I di Francia, 17, 12?, 132, 

l 4. 149. 256. 
il gran Delfino, fi lio del p re-

Luigi XV, 1 r, 216, 222, 2 
Lui a Maria di Sa oia, prima moglie 

di Filippo di pa n a , t 26. 

Macchia, Gambacorta. 
Macedonia antica, 146. 
Macrino Giuseppe, 30 , JII. 

Madrid, 109, 274, 31 1. 
-, amba ciata napol lana, 297. 
-, o n iglio d'Italia , 276. 
M gli Pasquale, 267 . 
ila liabechi ntonio, 309, 32r , 322, 

26 . 
Magliar Giu eppe, 326. 
!l agone, v. Porto-Mahon. 

M 1a tefano, 324. 
1\1 ires e Giovan rancesco, 327. 

lalaga, 14 . 
Mal branche Nicola, 1 . 

lalta, galee, .JO. 
-, ordine gerosolomitan , 30, 130, 

229, 251, 2.<;2, 290, 29I. 
i ncini France o, 292. 
Ianfredi France co, 326. 
1an o Giambatti ta, 262 e v. a-
poti città, collegio. 

1anuele Antonio, v. Vilhena. 
1anzoni Al sandro, 322. 

m ao mettani, 1 3· 
ITarchetti Alessa ndro, 46. 

Marcello Marco Claudio, 14 
Marchese Anni bale de i marchesi di 

Camerota, 230, 23 1, 290, 291, 292, 
324, 327 . 

Marciano fami lia, 220. 
- Giuseppe, 220, 2 

- Pa quale, 220, 2 
Marci n Ferdinando, 31 r. 
1arcy Giovanni, 26, 261. 

Mari Gaetano, 26o, 312. 
1a ria Amalia di albur o, mo lie 
di arlo di Borbon , 1 1·191 1 204, 
205, 206, 207, 2J 1 2 I. 

Maria Anna ri tina di Baviera, mo
glie del gran elfi no di Francia, 
1J2. 

Mariconda Alfon o , 26o. 
Marifeola fa m iglia, r6s. 
- Fau tina, 166. 
Marigliano, v. ~fastrilli. 

Marino Giambattista, 262 . 
Marlb rough (Marleburgo), v. Chttr

chill. 
Marmi Anton Francesco, 269, 277, 

J26. 
- Casto Emilio, 326. 
- Giuseppe, 324. 
Martina, 267 e v. Ca1·acciolo di Jl.1ar

tina. 
Martinitz (von) iorgio Adamo, 2 t , 

2 2 . 

Ma rtirano, v covato, 2 J. 
'Iartorelli G iacomo, 293, 311. 

Marzecano Biagio, 244. 
- Loreto, 244. 
Mas n iella, v. npoli città, ·rivolu

zione di llfasaniello. 
m aschere degli antichi, 263. 
Ma ei Bartolome 202, 2 5, 31 , 

319. 
Ma imiliano Eman uele di Ba iera . 

147. 321. 
Mastrilli I sa bella duchessa di Mari-

glia no, 263, 27 . 
Mastroc inque Gio anni Antonio, 30 
Matera, seminario, 235, 293· 
-, ve covato, v. Ace·renza. 
Matone Andrea, 324. 
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lattei Giulio, 2 3 298, 25, 326, 327. 
averio, 29 . 

Mattei (de) Paolo, 313. 
Mauro (di) arlo, 31 . 
Jazz cane io n Giacomo, 244. 

- Giulio Cesare principe di Omi
gnano 243-246, 322, 323. 

- Lion Ilo, 245. 
Mazzaccara Tommaso, 22 . 
1azzarino iulio, 17 . 

Mazzocchi Alessio immaco, 2 4, 
2 6, 316, 3 19. 

Medea, 7· 
Medici (de') t: mi lia, 8. 
Medinaceli, v. Laurda. 
Medinasidonia, v .Claròsde Gu.:muin. 
medio evo, duellanti, 62. 
- , filo ofia, 34 e v. scolastica. 
-, medicina, 47. 
Mediterraneo (Internum ma1'e) , 19, 

1 1221 1451 14 1 1491 I 6, I 91 217. 
- , i ole del, 122. 
Meleagro, 65. 
Melfi, 2 7· 
-ve co ato, 292. 
1enandro, 63, 72. 

eola Gian Vincenzo, 323. 
Mercuri (de) Paolo, 260. 
Mercurio Tri me i to, r 4, x 5, 2 t. 

Merkur rnannoM rcuriogoto( crit-
to dal . 111'ercurovman), r 4, 281. 

Messere Gregorio, 30 , 310. 
Mes ico, 12 . 
Mes ioa, port , 145, 149. 
- rivoluzione e guerra del 1674-7 

( 111'amertilnensium bellum), 7, 
272. 

Meta tasio Pietro, 29 , 306, 307, 325, 
26 . 

Mezio oraziano, 75· 
Hchelangelo ( Bonarrota ), 74· 

Miche langelo da Reggio, v. France
scM. 

M ilane e , Stato di Milano, 145, 1 r. 

~tilaoo citta, 2 4· 
!filano d ' Aragona Giacomo Fr n

ce co principe di rdore, 292 . 
lfileto, covato, 296. 
1inturno, . Traetfo. 

Mirelli o tanza, 2 4· 
Mi eno, porto i, v. Baia. 
Iitridate, un ento di, 25, 269. 
!J.olinelli Lui i, 229, 2 7· 
1olino (de) 1igu l, 277. 

Monaco iccolò, 266. 
il1ontalto, 267. 
Monteleone, v. Pignatelli . 

ont ne fiu me, 202, 2 5· 
Morano Calabro, 267 . 
1orea, 290. 

mori di Spagna, 251. 
Mosca Felice, r 19, 22 , 229, 230, 232, 

264, 26 1 3121 JIJ 1 Jl5 1 324, 325, 
327. 

- F !ice Carlo, 234, 235 , 315. 
Moschicum imperium, v. Russia. 
Mottola, v covato, 260. 
Mura (de) France co, 391. 
1uratori Ludovico Antonio, 283. 

Museo l aedo, 57· 
Muzio Antonio, 27 . 

Gennaro, 233, 234, 236. 
- Vincenzo, 234, 236, 294. 

N. N ., v. Venturi. 
apoli citta, Io, 29, 45, 8, 90, 91, 
93. 94. 95, 96, 120, 12I , 123, I26, 
129, 131 1 159, 16 1 179, I 2, l 

190, rg6, 204, 216, 26r, 26 , 271, 

275, 2 4. 295, 297. 29 l 3IJ, 322. 
-, accademie: Arcadia, colonia se

bezia dell ', 234;- Ozio i, antica, 
262;- ziosi, rinnovata in ca a 
di Nicola alerno, 33, 36, 37 , 262-
266, 305;- Uniti, 295, 320, 321. 

-, ambasci ta pagnuola, 2 7· 
-, arumini trazione municipale, . , 

qui otto, eletti. 
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Napoli, annona, prezzo delle farine 
e simili, 6, 275. 

-, anticuriali ti, 273 . 
-, arte de li refici , 292. 
-, au triacantismo o antiborboni-

mo, 27 , 275. 
-, biblioteca Borbonica, poi Nazio

nale, 305. 
-, 
-, 
-, 

c rt iani, 273, 
telcapuano, 219, 2 7· 

cavalieri gerosolomitani, 291. 
chies : in o-enere, 92, 273; -sin

gole: Carmine Maggiore, 214, 287, 
310; - Duomo, 220, 22 , 275, 276, 
2 7, 2 , 310, 327;- Gerolamini, 
134; - auta aterina a Formello, 
2 2, 2 3; - Santa Chiara, tombe 
dei reali di casa d • Angiò (Ande
gave1lsium regum tumuli), 124; 
- an Domenico Maggiore, 224, 
2 9; - an Giovanni a Carbona
ra, 197, 2 3, 31 ; -Santa Maria 
della Stella, 210, 2 6;- an Ni
cola alla Carita, 277; - anta Te· 
re a d gli calzi, 2 7; - V rgini, 

20 1, 2 5· 
- , collegi p r la gioventu: in ge

nere, 293;- del Monte di Manso, 
detto dei Nobili, 26 . 

-, congiure: del settembre 1701, 
dett d i Macchia, 274, 275, 2 4, 
290, 295, 3li, 323; - del maggio
giu no 1102 275. 

-, con olato geno ese, 2 7. 
-,conventi: di an Domenico Mag-

giore (domenicani) 2 4;- di San
t ' Efremo (cappuccini), 29 , 299; 
-di Santa Maria della Stella (mi· 
nimi), 267, 2 6. 

-, dialetto, 292. 
-, edicola a san Gennaro, 196, 2 3, 

3 1 . 
-, e letti o amministrazione munici

pale, 2 2, 309 . 

apoli, epigrafi, 317, 31 . 
-, eruzione vesuviana del 1707, 196, 

2 2 , 2 3, 31 . 
-, famiglie nobili, nobilta, patri

ziato, 92, 123, 169, 2 9, 274, 275. 
-, farmacisti, confraternita dei, 209, 

2 6. 
-, fe te per lana ci d'Isabella Ma

ria di Borbone, 2 

fondazione della citt ·, 92. 
-, gio tre, 2 7· 

larghi: di Palazzo, oggi Piazza 
Plebiscito, 275;- di San Dome
ni o Ma iore, 291. 

-, M rgellina, 121. 
-, Molo, 270. 
-, monasteri femminili: Concezione, 

164, 165; -Gesti delle monache, 
165;- Regina Coeli, IJ3 · 

limpiano o Limpiano (Olim-
pia), 12f. 

-, ottina degli Armieri, 292 . 
- , tto degli speziali, 2 6. 
-, padri dell'Oratorio o Gerola-

mini, 134, 165, 232, 27 , 291. 
- , palazzi: Gaetani di Laurenzana, 

279;- di Luigi Molinelli, 219, 2 7; 
- r ale (1'egium sacellum, re
giae aedes), 122, 126, 227, 274, 
275, 2 o, 2 9, 3 r6; - della Roc
cella a San Domenico, 291;- de
gli tudi, oggi I u eo razionale, 

200, 2 o, 2 4. 2 s. 299· 
« patiti di R inaldo "' • 270. 

-, peste del 1656, 94, 272. 
pleba lia, 275. 
porta Capuana, 196, 2 2. 
Posillipo, r2r. 
proce sione degl' Inghirlandati, 

20J, 275, 2 5· 
- , « Rinaldi », 270, 271 e v. Italia, 

cantastorie. 
-, rivoluzione detta di Masaniello, 

296. 
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_. Tapoli barchi armati francesi e i

tati, 273· 
-, seggi o edili: Capuana, '2tO, 2 s; 

- 1'.1ontagna, 203, 204, 2 s, 2 6; 
- Nido, 245, 2 s;- Popolo, 2 5; 
- Portanova, 169, 2 5; - Porto, 

2 5· 
-, 
- , 

tudi, 92, 9 , 94· 
Un i ve rsita d egli tu di ( acade-

mia neapolitana), 3, 5, 7, 9, ro, 
15, 29 , 3 1 II9, 133, 170, 179, t O, 

200, 205, 206, 234, 247, 255, 259, 
260, 275, 2 o, 2 4. 2 s, 293. 299, 
315, 319. 

-, vie: Co tantinopoli, 279; - San 
Giovanni a arbunara, 21 9, 2 7· 

Napoli re no, 5, 30, 31, 45, 5, 6, 
7 1 1 96, 9 1 1201 124, 131, 132, 

179, I 21 l 91 204 1 209, 272, 274, 
28 l 2 9· 

- , accademie, 262, 290. 
-, briganti o fuorbanditi ( ezulum 

turmae), 6, 272. 
- , Cam ra reale di an ta Chiara 

( Consiglio di lato), 224, 2 9, 294. 
-, cappellania maggiore, 259, 261, 

15 . 
cavalleria, 295· 

- , concordato d l 1741, 3'5· 
-, on iglio Collaterale ( enatus), 

I23, 263, 2 3, 2 9, 294, 311, 312. 
onsiglio di reg enza per la mi

norita di F erdinando I , 2 6. 
-, Consiglio sacro reale, detto anche 

di S an ta Chiara, 133, 169, 224, 
27 1 2 J, 2 1 2 9 1 3 I . 

-, Deleg zione della real giurisdi
zione, 224. 

-, dominazione austriaca, 259. 
e ercito, 29 . 
fi udatari , 272. 
galee regie (classis, triremes), 

IO 1 120, 123, I30 1 274· 
-, giurisdizionali controversie, 273. 

Napoli, magi trati in genere , 6 . 
-, monetari fai i e monetaria r i

forma , 9, 272. 
-, occupazione austriaca dal 1707, 

2 2, 295, e . , qui sopra, domi
nazione austriaca. 

-, pestilenze: del r6s6, go, 91 ; -d 
r6go, 6, 7, go, 9'. 

-, protomedicato, 2 6. 
-, re antichi, 219. 
-, rina cita degli studi, 6, 7· 
- , riconquista borbonica del 1734, 

2 o, 2 7, 29 . 
-, tribunali in genere, 197. 
-, icaria, Gran Corte d ella, 27 , 

2 6, 2 , 2 9, 29 1 3 I 2. 
- viceré in genere, 86. 
Nardò, accademia degli Agitati, 229, 

290. 
N avarra, 27 , 2 9, 295 . 
Nestore, 31. 
Neuburg, v. Eleonora Maddalena. 
Niccoli Frane co, 2 5· 
Nicomaco, pittore, 54· 

ilo, 19. 
N obilion e Andrea, 324. 
Nola, r6s. 
-, con ento capp uccino, 29 . 
Noriega Bened tto, 310. 
Normanni re di Napoli e S icilia, 

I 9· 
Numa Pompilio, 73 · 
Numidia, v. iface. 

Ocddente, 140. 
- , impero d ', I 4, 1 s. 
Oceano per antonomasia, v. A t/an

tico. 
Ocstet, v. Ochstii.tt. 
Olanda (respublica Batavorum), 2 

, 145, I48, 149, I 9, 262 . 
Omero, 54, 57, 6o, 62, 63, 64, 65, 

71, 72, 73, 79, o, I , 30 . 
Omignano, 296 e v. Mazzacane. 
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ratorio, con reaazione dell ', v di 
..1. apoli ciltd, padt-i dell'Oratorio. 
razio, 36, 47, 51-77, 270, 2 1 , 305, 
Jo6, 07. 
rbezzano, bal lia di, 273. 
rfe , 57, 76, 294· 

c orfici », s . 
ri nte, 189. 
r ini 1ondilla, 232, 292. 
una, v. Télle:: Giron. 

vidio, 46, 312. 

Pacecho Fernandez Giovanni Ma
nu l duca d ' Esca! a e marchese 
di Villena, 227, 289, 311. 

Paci Giovan Francesco, 3· 
Pagano France co 1ario, 322. 
- Tommaso, 134, 276. 
Palazzuolo, 29 e v. Ceraso. 
Palermo, 186. 
Pale tina, z6r. 
Pallavicina Sforza , 1 . 

Pallott Messina Giulio Maria, 281. 
Palma conte, polvere del, 47, 269. 
P Ima (di) Giambattista, 30 , 324. 
- Giuseppe duca di aut' Elia, 324. 
- Pietro, 265 . 
Palmieri iacomo Antonio, 231, 292. 
Palumbo Fortunato, 26o. 
Pamplona, castello, 274. 
Pan, 71. 
Pandolfelli Nicola Paolo, 260. 

annonia, v. Uttgheria. 
Panzuti averio, o , 31 1. 

aolo di Tar o (Appos talo), 14-0. 
Papiniano, I8. 
Pappacoda di Centola Federico, 97, 

309-
Parigi, 147. 
-, cad' mie, v. Acadbnie. 
Parma e Piacenza ducato, 2 4· 
Parna o, 72. 

Parrino Domenico Antonio, 305. 
Parteoope, sirena ( irenes), 92. 

Pa ca! Biagio, 1 . 

Paternò, reg ente del Coli erale na-
poletano, 22. 

Paulucci de Calboli Fabrizi , 277 . 
Peleo, 6o, 6r. 
Perdifumo, 297. 
Perotti Gennaro, 314. 
Perrone Tommaso, 23 , 292. 
Per o re, 162. 
Per i antica, 146, 14 , 162, 293 . 
Pero, r2 . 

Petrarca France co, r, r6g, 170. 
Petrella, v. Ca(mto e Cimmiuo A n-

g ela. 
Petronio Arbitro, 52. 
Petrosario Andromio, nome arcade, 

234· 
Peyri , reggente del Collaterale na-

poletano, 22. 
Pfeffinger Giovanni Federico, 262. 
Philippsburg, 2 4· 
Piacenza, 35, 2 5· 
Pico della Mirandola Fulvi , 295. 
Piemonte (Insubria), 147, I 1, 273 

e v. Savoia . 
-, uerra contro la Francia del 

I 691 -96 ( atpinum beltum ), 9· 
Pietroburgo, amb data pagnuola, 

?. 7. 
Pignatelli famiglia, r6s. 
Pignatelli duchi di Monteleone Fran

ce co, 2 2. 

- Nicola, 311. 
Pio-natelli principi di trongoli fa-

miglia, 133. 
Caterina, 133 . 
Giambattista, 133. 
Lucrezia, 133. 
Virgini io Bonito, 133, 134. 

Pignone del arretto I abella du-
che a d 'Erce, 27 

Pii perari, 277 . 
Pilaia Paolo, 313 . 
Pirenei, 143, 145, 146, 1 6. 
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Pirra, 72. 
Pis , ver e iatori corri pondenti del 

. , 324, 325. 
iambatti ta , 22. 

i oni, 5I, 53. 69. 
itagor , r6 . 

Pitia oraziano, 69. 
pitone, 5 . 
Platone, II , 35. 62, 7I, 157. 170, rn. 
Plauto, 56, 6o, 247. 
Plut reo, 62 . 
Poeta Gioacchino, 324. 
Polifemo, 2 , 65 . 
Polluce, v. Castore. 
Polonia, IJ9, I 2, I 9, 216. 
-, guerra di uccessione, I r , 2 4· 
-, re in ge nere, I 

Pompeo, I46. 
Pontificio Stato (pontificia dilio), 

17. 
Ponto antico, q 6. 
Porcella iu eppe, 30 . 

orpora Nic la, 291. 
Portogallo ( Lttsitania) , I 22, I4 , I46. 
-, re, v . Giovanni V. 
Porto Mahon ( Magone), 145, 149. 
Pozzuoli , 203 . 
-, vesco ato, 315. 
Pra a, 3 , 142, 152. 
Priam , 64. 
Procida, . Giovanni da Procida, 
Promoteo, 15 r. 
Properzio, 312. 
Pugli (Apulia), 1 2. 
- pe te del r69o, 
punica guerra seconda, 

tagine. 

Conversano . 
. sub Car-

Quadruplice alleanza, guerra della, 
I4 . 

Quintiliano, 15, 40 . 
Quinzio o De Quintiis Eucheri , 46, 

268, 269, 316. 

Raffaele omenico Maria, 324. 
Raffaello ( Ur binas) , 74· 
Rao (di ) Carlo, 326 . 

asi eba tiano, 3~5. 
Rati bona, Dieta di, 30. 
Ra a l!:m azio, 30 . 
Ravenna, 271. 

inondazione del 1636, 2 5· 
Pi zza ifa ore, 2 5· 
Ponte uovo, 202, 2 5· 

- , Romea uo a , 2 5· 
Recco Gaspare, 327. 
- N icola, 327 . 
Reggi Emilia, 29 . 
Re olo, v. Attilio Regolo. 
Remeodi A nello, 32r. 
Reno di ermania, 52, 145, 1 r, 

213 . 
Reno d ' Italia , 52. 
Riccardi Al saudro , 13 , 276. 
Riccia, v. apua (di). 
R.icciardo Francesco, 319. 
Rinaldo palad ino, 270. 
Ripamonti Giuseppe, 272. 
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