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A P P A R A T CD

Alle Antichità

DI CAPVA
D I S C O R S i

D E L L A C A M P AN IA

F E L I С Е |

DI CAMILL O PELLEGRINO

F I GL. D I A L E S S.

Con tre Racconti di ciò che in elſfi contiene.

POLIBIO nel lib, 3. refo Latino.

rta natura comparatum eſt , vt ex toto multa precipiat animus

RIEB si rerum particularium notitiam ; & viciſſim multa
লৰ - • è partibus ad totius ſcientiam.

I N N A P O L I: - |

Per Francesto sauio stamparore della Corte Arciueſe?"*"65":------

C 0 N L I C E N Z A D E' 5 γρ Ε R Ι Ο ΚΙ,
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S.PAOLINo veľkouo di NolanerEpistrz.

|- à Seuero Sulpicio.

Cerne CORONATAM Domini/per atria CHRISTI

Stare CRVCEM,duro/pondentem celfa labori

Premia. Tolle CRVCEM,É vis a ferre CORONAM

:« .
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ALL A ILL V S T R IS SI M A

ET A DI O ET A L L I N O S T R I R E

sEMPRE P E D E Liss I MA

CYTTA DI CAPVA

M I A P A T R I A.

CAM ILLO PELLEGR I NO.

ēj: ORGO a generofi Tuoi fi
ఫ్గ gliuoli, & miei Signori, &

| Fratelli, Nobiliſſima Pa

i tria, & Madre mia, in que

confacro, gioconda lettione de varij ſtati, &

de molti pregi della noſtra CAMPANIA

FELICE, di cui già fofti per lungo tempo

degniſſimo capo; & di quà gl'inuito, à con:

remplar per fe flesti Vintiera antica maeſtà
Tua, sè à me per alcun finiſtro cafo foſſe vie

- |- - TATO».

/

 



tato, di poterla nel reſto de'miei Difcorfi

éprestamente rappreſentare. I paffati molti

estem i delle ſcambieuoli felicità, & infeli

cità Tue, che poſſono farti ſperare,& temere

nuoua fortuna potranno inſieme dimoſtrarti,

che per le pregiatiſſime dotidiqueſtoTuo fi

to non deuerai del tutto mancargiamaişdalle

quali sè non fi fcompagni la virtù de tuoi cit

tadini, potrai anche diuenir più bella,di quel

che hora fei, con accreſcimento della gloria

di DIO,del feruitio del noſtro RE CATTO

LICO,& della Tua chiara fama. Non altra

cofa al mondo così auidamente io bramo, &

Tu, & Noi tutti,ciaſcun per lafua maniera-,

non deueremo render vano queſto, così lode

uol noſtro deſiderio comune.Crefci adunque

à nuoui,& pieni honori:nè poi fcema fi vegga

più mai quella,che con teneristimo affetto da

me fi fofpira,intiera felicità Tua; della quale,

non per fuperbo, mà per magnanimo hone

flo diletto della Tua grandezza, vorrei ha

uerti inuaghita, più di quelche ne fei, con

questo,qual deeperla Tua dignità Teco vfar

fi,breue, & non humil dire : riputandomi io -

nel resto, effer di tutti vltimo, & humi! о

Tuo cittadino.



- AlcvNI BREvi E Lo G11

DELLA CITTA DI CAPVA

Che s’han detti d'ogni fuo tempo molti grauiſſimi,
*** * * · * · Grecib& Latini Autori.

 ఃఃఃఃఃఃః

DE TEM PI P R I M A DELLA s v A

AM I CITI A C O'R OM AN I -

STRABONE nel lib.5. refo Latino. . . . . . ,, -

Tyrrheni,cum duodecim vrbes (in Campania)habitarent,que earum

quaſi caput effet, ea de cauſa CAPWAM nuncuparunt.

LVCIO FLORO nel cap. 16.del lib. 1, W ?

Vrbes ad mare, Formiæ, Cumæ, Puteoli,Neapolis, Herculaneum,Pom

peiho ipſa caput vrbium CAPVA. - - * * ! ;

AVSONIO nel Catalogo delle nobili città del mondo.

„ . . Nec CAPVAMpelago, cultuq; penuq; potentem

„ Delitijs, opibus, famaque priore filebo. . . . .

VELLEIO nel lib. I. - . .

Vix crediderim,tam maturè(CAPVAM),tantam vrbem,creuiſſe.

LIVIO nel lib.7. . . . . . . . . .

Samnites Sidicinis iniuſta armaquia viribus plus poterant, cum intu

liſent,coasti inopes ad opulentioră auxilium confugere,CAMPANIS

fefe coxiungunt.: , Et appreſio. Samnites, omiſjis Sidicinis ,

ipſam arcem finitimorum » CAMPANOS adorti. . Et appreſſo.

Ea (cupiditas) ad oppugnandam CAPWAM (Samnites) rapit: aut

delere vrbempuleherrimam,aut ipſi poſſidere volunt. Etappreſſo,

CAMPANI , non vrbis amplitudine, non agri vbertate, vili populo,

preterquàm Romanis cedentes:, , , Et appresto. Magne parti

(Senatus Romani CAPVA), vrbs maxima,opulentiſſimaque Italie,

vberrimus ager; mariquepropipции: , ad varietates annonæ horreum

Populi Romanifore videbatur,' ' Et appreffo: Ille præpotens

ºpibus(CAMPANVS)populus.

· · · · · · · · · · · · TⓐᎬ' .



B L O G I I.

D E T E M P I D E L L A S VA A M I CITI A

- - - C O'R O M A N I • -

POLIBIO nel lib. 3. refo Latino.

In medijs autem campis fita CAPKA est, eiuitas, que omnes alias

quondan felicitate fuperabat.

VELLEIO nel lib. i.

Vix crediderim, tầm mature (CAPVAM), tantam vrbem, creuiſſes

fi ()rutſje. |

SVIDA nella voce.Karde.

CAPVA,nomen vrbis maxime.

CICERONE nella Orat. 2.contro Rullo:

Maiores veſtri tres tantum vrbes in terris omnibus,Carthaginem,Ce

rinthum, CAPVAM, ſtatuerunt, imperij grauitatem, ac nomen poſſe

fuſtinere. Et appresto. CAMPANI femper fuperbi boni

tate agrorum,& frustuum magnitudine,vrbis falubritate, defcriptio

ne, pulchritudine.

LVCIO FLORO nel cap. 16.del lib. 1.

Ipſa caput vrbium CAPWA, quondam inter tres maximas, Котата,

Carthaginemqhe numerata. Et nel cap. 18. del lib. 2. . . Nu

mantia,quantùm Carthaginis,CAPVAE,Corinthi,opibus inferior,ita

virtutis nomine,& honore par omnibus.

LIVIO nel lib.7. |

CAPVA inſtrumentum omnium voluptatumºs Et appreffo.

cAMPANI agrum italiæ vberrimum,dignam agro vrbem baberents

P AVSANIA nel lib.6.refo Latino.

cAMPANORVM maximè auxilijs Romani (in bello Tarentine)

nitebantur.

APPIANO ALESS.nella Guerra di Hannibale,refo Latino,

Annibal infesto negotio, cuius caufain Lucanos accitusfuerat, ad CA

PIYAM reuerfus, tante vrbis (quam ad tot,tantafque res opportunam

Romanis fuif norat) defenſione omni fiudio, curaque fuſcepta, Koma
-

DEL TEMPO QVANDO FV SOGGIOGATA

|- DA'ROMANI. -

pOLIBIO appreſſo Ateneo nel lib. 12. refo Latino.

Polybius lib.x. ſcribit, cAMPANOS, qui in Italie Campaniafunt,

ob agri bonitatem tantum opum congelfille, vt•PHJ೫೫ -

. /Ar3 #3
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- E L O G I 1 .

|

luxui fe dederint. Eam fcilicetopulentiam, & felicitatem cum tempe.

ranterferre non poffent, Annibalem acciuerunt. . .

PLWTARCÓ nella Vita di Fabio Maffimo,refo Latino.

AdAnnibalem plurime,est maxime gentes vltrò defecerunt:tùm cuius

plurimum fecundum Romam pollebant opes, GAPWAM fuarum fecit

partium. - -

SVIDA nella voce.Karún refo Latino.

CAPVA,nomen vrbis maxime. Hæcautem cùm ad Carthaginienſes

defeciſſet, fua austoritate alias etiam vrbesfecum traxit.

HORATIO nell'Ode 16 dell'Epodo.

5 Suiser ipfa Roma viribus ruit, :

,Quamneq; finitimi valuerunt perdere Marfi„לי

-|,Minacisaut Etrufi Porfene manus2נ

"¿? AEmula nec virtus CAPVAE. * - -

AVSONIO nel Catalogo delle città nobili del mondo.

» -2uefreta fecundis

'33 Nefciuit,feruare modum.Nunc fubdita Romæ,
*

:23 AEmula munt=

z*

- *

*

CICERONE nell'Orat. 2. contro Rullo, , , , , , , , ;

Tunc contra hanc Romam, communempatriam omnium noſtrum , illa

altera Roma quæretur. ; : „ ", -

LIVIO nel lib. 23. -

IndeCAPVAM(Annibal)flestititer,luxuriantem longa felicitate,at

que indulgentiafortun.e., , , Etappreſſo. ' , Carthaginem venerat

Mago, à fratre (Annibale) mifus. Is, cum ei Senatus datus effet,res

geſtas in Italia à fratre expofuit: CAPVAM,quòd caput non Campa

nie modò, fedpoſt afflistam rem Romanam Cannenfi pugna Italia fit,

Annibali fe tradidiffe. Et nel lib. 25. Nė Tarenti quidem

modò arcem tanti debere eſſe, vt CAPVAM,quam Carthagini (ipfel,

Annibal) equare fit folitus, defertam, indefenſamque populo Romano

tradat. Et appreſſo. . Confules à Beneuento in Campanum

agrum legiones ducunt, adCAPVAM oppugnandam:nobilem fe confu

litum, tầm opulente vrbis excidio ratifasturos. . . Et nel lib. 26.

Batùm cura(CAPVAE expugnandæ)maximè intentos habebat Ro

manºs non tàm ob iram,que in nullam vnquàm ciuitatem instior fuit:

quam quòd vrbs tàm nobilis, ac potens, ſicut defestione fita traxerat

#quot populos, itàrecepta, inclinatura rurſus ánimos videbatºr» ad
***=mperii refpestum., , , · · · · * * * :t*کمهبیعC

* * , . ت" - * * * * * * * ." ، .* as · · · · · j ’ ". . . . " |

- |- SILIC)

* -

*

=



E L O G I H. -

· · ·:*" 'Sf{:: () ITALICO nel lib. I 2. - -

33 —фиорит ийт Йirius, altх , ' , :.

» ~ i Inmitis duấfor CAPITA E, primordia pandit. |

: , :Et nel lib. 16. * , , ; , " .. ' •

» : Siccinè te,vt nuper CAPKA est accitus ah alta.

33. Fuluius, equoreis Libye reuocabimus oris?

Et nel lib. 17. : : -

33 Hinc varia ante oculos facies,natat æquore toto |

,,Arma intergaleafq; virum criſtafą; rubentesלנ

99 Florentis CAPVAE Ć gaza-- , , , , , ,

Et appreffo. * ; ; : : « , . * . . .

» Ecce manus que te pulſantem belliger Appi ,

33 Mania fublimis CAPVAE de culmine muri

93 Excelfofufa moribundum protulit haſta. - **

SIDONIO nel Carme 5. . . . . * *

3? . -Non fie Barcheus opimam
93 Annibalad CAPVAM perijt– - „“

CICERONE nella Orat. I.contro Rullo, , ':

Punico bello,quidquid potuit CAPWA, potuit ipſa per fefe; |

APPIANO ALESS. nella Guerra Annibalica,refo Latino."

CAPVA Romanis reſtituta, magnum ad res in Italia gerendas mo

mentum Carthaginienſibus ablatum erat. *

; : , DE TEMPI SEGVENTI FIN CHE Fv ,

:..., ... coloNIA DE ROMANI.
: : LIVIO nel lib.z6. . • • • • • - .

De vrbe(CAPVA),agroque,reliqua confultatio fuit. Quibuſdam de

. lendam cenſentibus vrbem, preualidam, propinquam, inimicam.

Et appresto. Non feuitum incendijs, ruiniſq; in teffa innoxia,

muroſque, ở cum emolumento quefita etiam apud focios lenitatis fpe

oies incolumitate vrbis nobilijime, opulentiſſimæq; cuius ruinis omnis

Campania, omnes, qui Campaniam circa accolunt populi ingemuiſſent.

: » . C1CERONE nella Orat.2, contro Rullo: : , , ; * , ,

GAPKAM colonia deducetur,vrbem ampliſſimam, atque ornatijimä.

Et appreffo. Post &Fuluium, Q.#abium Coff quibus confuli

bus CAPVA deuista, atque capta efi, nihil ef in ea vrbe contra hane

-Rempublicam, non dico fatium, fed omninò excogitatum. Et鷲一 |
preffo. Omnibus domeſticis,externiſq; bellis CAP/f: ό

கதைகள்:
----

ےنماس



E L O : G I I .

endum,& ad exercitus ornandos,Cº testis,ac fedibus fuis recipiendo s.

Et apprefio. . . Crudelitatis infamiam (Romani) effugerunt; qu òd

:APVAM),ex Italia pulcherrimam,non fufiulerunt. Et

appresto. Romam in montibus pofitam,& conuallibus, rænar ulis

fublatam, atq; fufpenfam,non optimis vijs, angustiffimis femitis, pre

fita GAPVA, pianiſſimo in loco explicata, ac pre illis femitis irride

bяnt, atq; contenвment. Et nell'Orat. 3. Atqui ei generi hº

minum, mihi credite, Campanus ager; & præclara illa CAPVAfrau

tur. 3 Et mella Orat. à fauore di Publio Settio. 4 Want cum

exercitu CAPVAM,quam vrbem propter plurimas belli opportunita.

tes ab illa impia,& felerata manu attentari fuſpicabamur.

DE TEMPIMENTRE Fy čOLONIA "... :
· t, , -

DE' ROMANI, i arv: * I

* : FRONTINO neſ libro delle Colonie: ' ' ,: ; ,

CAPV4, muro duffa colonia Iulia Felix. Auffu Imp. Ceſaris a XX

viris eſt deduċia. - - : : : * * : : :

CICERONE nella Orat à fauore di Publio Seftio. ** -

.stua de cauſa, & tàm conuentu ille CAPVAE, qui propter falutem.

illius vrbis confulatu conferuatam meo,me vnum patronum adoptauit,

huic apud me P Sextio maximas gratias egit ; & hoc tempore ijdem

homines,nomine commutato,coloni,decurioneſquefortiffimi, atq; optimi

viri, beneficium P. Sextij teſtimonio declarant. Et neiła Orat.

contro Lucio Pifone. Erant illi(Gabinio)compti capilli,c}, ma

dentes cincinnorum fimbrie,& fluentes,ceruſtæque bucce,digne CA

PWA, fedilla vetere;nam hæc quidem,quæ nunc eſt, ſplendidijimorum

hominum, fortiſſimorum virorum,optimorum ciuium,mibi amiciſſimo

rum multitudine redundat. Et nella Filippica 2. Cafilinum

coloniam deduxiſti,quà erat paucis annis ante dedusta, vt verillum vi

deres, có" aratrum circumduceres; cuius quidem vomere portam CA

PVAEpenè perfirinxisti, vt florentis coloniæ territorium minueretur.

Et nella Filippica i 2. 激 vefirum confil um boc

CAPVA probabit,que temporibus bis Roma altera eſt ? Illa impios ci

ues iudicauit, eiecit, excluſit. Illi, illi, inquam, vrbifortiſſime conanti, è

manibus eſt ereptus Antonius.

VIRGILIO nel lib. 2. della Georgica.

33 Talem diues arat CAPVA, & vicina Veſeuo

„ ' Nola iugo,& vacuis Clanins non equus Acerris * * · * *
-- t-º î ' , : * · * * . . . , , , , , , **, .: ,

--* * *- |- b 2 POM



E L O G I \ I ..

· · · POMPONIO MELA nel cap.2 del lib. 2, - -

#e(vrbes ítaliæ)procul d mari habitantur,opulentiſſime ſunt: adfi

miſtram Patauium,Mutina, Bononia:ad dextram C.AP/A a Iustis, 3r

Roma,quondam à paſtoribus condita. , -

STRABONE nel lib.5. refo Latino. ; : ,

At vero in (Campaniæ) mediterraneis est CAPPA, re vera id, quod

nomine eius ſignificatursreliquas enimfi ei compares,opida ſunt,excepto

Theano Sidicino, que vrbs eſt magni nominis. Et appreſſo, Nunc

rebus(CAMPANI)vtūtur proſperis,colètes concordiã cũ vicinis,ciui

tatiſ; fue vetustam dignitatem, amplitudinemq; & virtutem tuentur.

VELLEIO nel líb. I. - * : , : , , ",

Vix crediderimstam maturė(CAPVAM),tantam vrbem,creuiſſe; flo

ruiffe, concidiſſesreſurrexiſſe. Et nel lib. 2. Specioſum perid.

tempus adiettum fupplementum CAMPANAE colonie.

APPIANO, ALESS.nel lib.4 delle Guerre Giuili,reſo Latino.

Et quò alacrior redderetur exercitus, poſt propoſita vistorie Þræmia»,

præter alia donatiua promiffe funt eis colonie XVIII.Italicarum vr

bium,tàm opibus,quàm agri bonitate,ac ædificiorum pulchritudinepre

sellentium. Inter has eminebant,CAPVA,Rhegium,Venuſia,Bencuen

tum, Nuceria,Ariminum,Vibona: -

STATIO nel Car.5,del lib. 3. delle Selue..

2 * *.

». --At hic magne tračius imitantia Rome,

99, .Que CAPTS aduećfis compleuit mania Teucrise.

· PAWSANIA nel lib.5,refo Latino.. 4

Hec ego, non auribus, ſed ipſis accepta oculis ſcribo, Elephanti caluana:

conſpicatus in Diane, quod templum in Campania nobile, à CAPVA»

que regionis totius caput eft,abeſifiadia fermè triginta:. -

COLVMELLA nel lib. 1 o. dell’Agricoltura.

», Pinguis item CAPWA,& Caudinis faucibus borti.

DE TEMPI DALLA. DECLINATIONE, .*

DELL’IMPERIO.DE' ROMANI.. - 1 , ,

PRVDENTIO nella Paffione di S.Hippolitos.

23 Concurrit Samnis atrox, habitator & altæ |

», CAMPANVS CAPVAE, iamq; Nolanus adeſt.

S.ATANAGIO nell'Epift.Ad Solitarios. L -

Miĝis enim a Santfo Concilio (Sardicenfi) in legationem Epiſcºpiis,

Vincentio CAPVAE, quæ Metropolis eſt Campaniæ, & Euphrate.

Agrippine,que est Metropolis ſuperioris Gallias. -

 



., S.PAOLINO NOLANO nel Nat.3 di S.Felice. , , ,

„ Et quà bis termas Campañia læta per vrbes . . . . .

„ . Ceà propriis gaudet festis. 2320s “ಕ್ಲಿ amplis . . . .

Diues habet CAPWA, & quos pulchra Neapolis- |

PAOLO DIACQNO nel lib:2 dell'Hiſtoria de Longobardi

septima prouincia (Italiæ) ab. vrbe Roma vfq; ad Siler, Lucaniæ flu

uium, producitur; in qua opulentiſſimæ vrbes,CAPWA, Neapolis, &:

Salernus,căstituts funt. Et nel lib. 5. dell'Aggiunta ad Eutropior

Relista vrbe, per Campaniam fefe Vandali, Mauriq; effundentescun

čia ferro, :”ಕ್ಗ : quidquid ſupereſſe poteſt,diripiunt;

CAPKAMque, nobiliſſimam ciuitatem, ad ſolum vſq; adijciunt, capti

nant, predantur. . . . . . ___ _< _ _ · · · · · · · · ·

COSTANTINQ PQRFIROGENITO a refo Latino.

nel cap. 27. De Adm. Imp. . . . . . . . . . . -

cAPVA verderåt črétingens, captaq; està randalis, ſine Afri, ø,
vaftata, » . . . . . . . - -- - - - " |

4 D'E''T E M P I DE' SV OI CON TI --

· · -

3 »

' -, -, *_* ... Lo NG oBARD I. . . . -

LA ISCRITTIONEdelsepolcro di Autchar, filo veſcono:

» Antifies populi multa virtute potentis, . . . . . .

» : Lucendus cunstis,hac tumulatur humo.&c. , , , , ; a,

- HERCHEMPERTO nel Num. 15. . . . . . . . -

Eodem quoq; tempore Landulphus CAPWAEpraerat Gafialdus, vir

quippe ad bella promptiſſimus. Et nel Num. 24. - Confilio

inierunt (Landulphus Epifcopus, & Landonulphus) vt defertaan

gusti montis (Triflifci) cobabitatione adplana,ci preclara campestria

deſcenderent ad commanendum. Non ſumus,inquiunt;caprearum ouile,

vt in farorum cauernis tueamur: Ad humilia deniq; defendamus, vt

altos nos , & inhumiles circumſpicientibus præbeamus. Et nei

Num. 25. . . Duo Predisti viri caperunt edificaremurum iuxta

pontem; qui vulgº Gastlinum dicitur. Buorum opera, vt perſpexit

(CAPVAB:Comes) illico abiit.acmirificè perfecit edificandam:
ጊጋሾፀሮንን2:- |- -

L'IGNOTO MONACO CASINESE nel Num. 16.

Inter bec tempora intrà CAPWANITES filij Landolpbi Gastaldei :

hoc est Lando Comes,Landolpbus Epiſcopus,Pando Marepahis.Pawĝo

nolphus Gastaldeus, huius patriæ infignes babebantur. Quodam tan

3em refertº confilio, ad Gaſolini pontem construunt (iiiar”
- - - - - - - - - - - - -- - ....- - - - - - -- - - . иф0
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ludo fecundam vocitabant Romam. Quagloria ſperabatur erigi,Car
men indicat iſtud. * - -a -

LA ISCRITTIONS, che fü già nella fua Porta, all'hor

, , ; detta.Aurea. ** -- - - - , , ,

„ ' . Quæ primàm fenio marcebat tempore longº -' ' > *

» Cernitur en amplis confirgere mænibus vrbem, * * * *

„ - “ (lla Senatorum pollebatfulta cateruis: * · · · · · · · · · ·

» Nomine fedCAPVA vocitatur & iftafecunda.:

- REGINONE nel lib.z. '. " - ; , ; * ,

Imperator (Ltdouicus,Lotharij filius) in Campaniam,& Lucaniam,

ad ciuitates, que defecerant, copias tranſponit; quas abfque difficultate,

in deditionem recepit,excepta CAPWA,quæ, quia quadrato lapide erat

construsta,audaciam repugnándrаны, præbuit. * * · · - - -
x' \, :, , , , y - t : : : , r*

-- D E TEM PI QË SY O I P R & N ci P I, , , ,
- L O N G O BARD I.

COSTANTINQ PORFIROGENHTG), refo:Latino

nel çap.27. De Adm. Imp. ; : , , !

Prima verò vrbs antiqua, & magna erat CAPWA, fecunda Ncapoliss. - -

tertia Beneuentum,quarta鷺 Amalplie. si -

LEONE HOSTIENSE neſ cap.52.del lib.2.

Abbas (Ioannes) cæpit monere fratres, vt reliffo Teano, CAPVAM

habitaturi fecum pariter pergerentiquæ videlicet ciuitas, & circumpo

fitarum ciuitatum primaria effet , & in ipſa domini eiuſdem patris

Principes habitarent, - - \, ’ , · · · · ·

L'ANONIMO SALERNITANO nel Carme à Pan- ".

dolfo,detto Capodiferro fuo Prencipe, & Prencipe

di Beneuento,& di Salerno. ·

,, Aurea nam CAPVAfine Principe defijt eſſe: -

,, Ticinumgeminum,ebeù,viduata ኧንጌጪአⓜè5• · · · · ·

- LVITPRĀNDO TICINESE nella Legatione all'Imp. -

- Niceforo. . . . . . . . .

His expletis, ventum eſt ad nobiliſſimos Principes, CAPVANÝM,es:

Beneuentanum, quos ipfe (Imp. Nicephorus) feruos nominat, & ob

quos Intelitни, ірfйт аgitat dolor: , , , , , -

GOFFREDO MALATERRA nel cap.6.del lib. 1. »

Audieiites itaque (Nortmanni,qui è Gallia in Italiam aduenerant)

inter duos famoſiſſimos Principes, CAPVANVM videlicet, & Saler

mitanum, quibuſdam cötrouerfijs inſurgentibus,inimicitias eſfèrbụilfe

_--
----
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fº ,

伽

eanfa militariten aliquid lucrandi quia viciniorem via qua veniebant,

viam inuenerunt CAPKANoff obtulerunt, ,
GVGLIELMO PVGLIESE nel lib. 1. * * * *

» . . .ł-istic fè, fasto munimine,cuidam, , , , , * · ·:
i 3 .stui Princeps CAPVANWS erat, coniungere gaudent.

» , « Principibus Latij prior, atq; potentior ipſe . . -

9* Типcerat— , , , , , , , , , , · · · · -

DE TEMPI DE' sy or P R EN c 1 p r : .
****** * * * * * * N O R M A אאֵז;;4 ... ... : * * ·

("ſi; ( ) ､ ; ;惣く ｡

2- . :ROBERTO 2, ſuo Prencipe neriuerfi defigilli pendenti. ;

..a***.․..,...,,,,,,,وو.....».__CAPYA fpeciola۰

ALESSANDRO TELESINO nel Num.66.del lib2. , , ,

Post tertium però dem fummo mane (Rex Rogerius) fecedens, CA

:4:4:4diriginam tirbem ciuibus eius, cunğifing f:::::::::
Magnatibus fefe dedentibus,recepit.Quæ ºidelicet Metropolis existës;

idcirco, vt ab antiquis traditur,tale fortita eft vocabulum, vel quia ca

Pº#Campanie est, vel quia tampi planicielongaslataque giratuż, feàyvt

4*ibuſdam videtur, à Capy conditorefuoc2#f4 dicitur. Est quidem

ampligri fitu capacifima, mænibus, terribaſque in circuitu munitſji

### ºui": quºque mºralem ambitum Koliurnám flumen medium præ

terfluit; intrà cuius fluenta plurima ***quis ſupernatantia molendina,

funibus cannabineis innera, conſiliunt . Pons quoque miremagnitudi

ni; miroque opere construttus in ipſo“mºesxtat fundatus, qui intra

tibus,& exeuntibus meatumprabeni, abana Parte zerbesabalia verò

burgovalde **********іатих геакrescºreº Βaccbo, ανηίfη; εαμ

dio » nec non diuerſis commerciºs ciuitaswberrima,popalofornihilomi

musfrequentatur acceſfu,& quod"ai" (#, Principalieaxstatd;gnitate
recellens. ' . .

f HVG9NE FAIGANDO nell'Historia delle calamità

del Regno disicilia. . . ., , T ::"*" |

***{Rex Guilielmus) ſynoni Principatum Tarents centrs patris

(Regis Rogerij) teſtamensum ºhiakrati dicens patreminimuiiie

"ºffssturiºrum amore defeptum: Ducatumenim Apulia, Tarentique,

2 CAPVAE Principatum legitimis tantùm filiis debere cºncedi: ad

**********ет, айafйие кадпіяignitateºindignum effe,liberos

N

enam naturales admitti, - * * * * * * * , , , , , , . . .

* ,

* . . . . . . . * · · · ·

, ; * · · · · · · · · ·

** - - - - - ' , , |- - |- - *: ヘ・二... * * · · · · * , , , *** · · · · · · - „x + ': , یعو

. '' . . . ཁ་ལྕེ། ------ *- D忘
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*' : ' D E T E M PI DE'''Nos rRr ŘE

FINAL SECOLO PRESENTE. º

BENIAMINOTVDELENSE nell'Itinerario, di He

s s breo refo Latino. * * * *

Roma profestus, CAPVAM duorum dierumitinere veni, magnam

quondam, à Capy Rege, vt ferunt, conditam pulchram vrbem,impro

bandis tamen aquis ideoq; infalubrem pueris maxinè. . . ;

FEDERICO 2.Imp.nel Tit. 8o dellib.1. delle coſtitu

tioni del Regno.
-

In losis demanii noſtri vbiq; per Regnum Iudices non plures tribus,

& Notarios fex volumus ordinari: ciuitatibus Neapolis, Salerni, &

CAPVAEexceptis, in quibus quinque Iudices, ø otto Notarios effe

volumus fiatuendos. Et nel Tit.95. In ciuitatibus fingulis

vnum tantummodo Baiulum, & Iudicem vnum, qui caufarum cogni

stionibus preſint,per Magistrum Camerarium,& tres Iudices,qui gęsta

-conficiant, per noſtram Excellentiam volumus ordinari, ciuitatibus

Neapolis, Meſſane, & CAPVAEtantùm exceptis; in quibus propter

cõtrastuum multitudinëquinque rudices,3 očio Yotarij creabuntura

: LVCA DI PENNA ſoprała legge 4: del Tit. 4o. del

lib. I 1. del Codice dell'Imp.Giuſtiniano. * - * * **

, Inporta ciuitatis CAPVAE, vbi appoſita statua Erederici Imp; fub

qua ſculpti erant,Ớfunthi verfus. , : - -

» s Čæfaris imperio:Regni cuſtodiafio:"***" : " " " " " "

» : .Buàmmiferosfacio, quos variarestio.***: *****: : :

Item fabēademſtatua, hint, & inde imagines erant duorum Iudicum,

fuprà vnius caput est hoc Carmen. : " " ":"***" ' ·

33 Intrent fecuri,qui quærunt viuere puris” ** * * * * *

fuprà caput alterius燃 . . . . . .

„ , Infidus excludi timeat, vel carcere trudi. "

IL RE CARLO 2.ne’Capitoli del Regno,

Pròlittera capitanei (foluatur) vncia vna:exceptis ciuitatibus Nea

polis,GAPVABAquile & Barlestævncie due. . . . . . .

BARTOLOMEO FATIO nellib.z. della ſua Hiſtoria.

cAPVA, vrbs peruetuſta, agrifertilitate, ø fitu nulli Campanarum

fecunda. Hancab Occidente Volturnus amnis, altus, atq; prærapidu:

alluit:duabus egregijoperis è faro quadrato Turribns pºnteinniusia

oriente quafereparte ad Neapolimfpefiat,manu, atq; opere munitá –
ib. 4. - d_114) Engمامت.نول li 4 Ramaldum Aquinatem ೫/೫೬ಳ್ಳಿ:

- م

----
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(Regem) quamprimàm mittunt; qui moneat, vti ad paratã fibiförtunä

et exoptati Regnipoffeſionë aduolet-CAPWAM,opulentă vrbě(perma

gnñ haud dubie momentű adtotữ Regnī, vindicandi)in fua manu effe.

IL RE ALFONSO I. nel Priuilegio della vniuerfal

franchigia de ſuoi cittadini per tutto il Regno.

Nos verò attendentes, vt fama præconia diuulgat, fincere fidelitatis

conſtãtiam Vniuerſitatis,& hominum prædiĉforumstàm ergà clare me

moriæ Dominam Reginam IOANNAM II, nostram matrem reue

rendam,& omnes alios Siciliæ REGES,illustres predeceſſores noſtros,

quàm ergå nos,affettu, & opere euidentibus laudabiliter, est meritorie

comprobatam, & offenfam ; & fignanter tempore, quo propterfuccef

fum obliquæ fortune,est confliċium belli,nobis datum,in quo captiful

-mus, nofier ſtatus prostratus iacebat. Zuorum CAPVANORVMin

concuſſa fidelitas, est firmiſſima confiantia ſtatui nostro, cº reipu

blice, ad Regni augmentum, & quietem publicè, & notoriè dignofci

tur refultaffè. Et appreffo. Confiderato, quòd ipſa ciuitas

attendens, quòd per mortem quondam Regime IOANNAE, matris

noftræ reuerende,dominium,& corona huius Regni ad NOS, tanquàm

ipſius quondam Reginæ filium , qui eam dudùm oppreſjam à fui hofiis

inuaſione liberauimus iure potiori ſpestabat:ante alias ciuitates primò

mostrum nomen,propter plurimamproditorum,& Tyrannorum Regni

prauitatem in hoc Regno tunc velatum, intrepidè inuocauit. Et

appresto. Et in nofiro delestabiliter reuoluentes animo fince

ram animorum promptitudinem,Ớ confiantiam, quam Vniuerſitas,6

bomines prædifii,tam in primo reducendo fe ad eundem noſtrum domi

nium, cuius redustionemfatemur cauſamfuiffè moſtri aduentus ad Re

gnum,quàm in patienterfubſtinendoprò nostre Maieſtatis,& reipubli

se Regni fiatu, qui totus iacebat, & iacuit, in ipſorum CAPVANO

RWMhumeris, & laudabilibus operibus, abfque vultus mutatione in

fucceſſibus noſtre finiſtrefortune,ớ tot,& tantas hoſtium,& tnimico

rum nostrorã terribiles, cº metuendas obſidiones,incenſiones,& damna,

quodāmodo intolerabilia,fatis laudabiliter oftenderunt. Et appreſſo.

Cum verè dicere poſſimus,quòd ex eorũ animoſitate,& conſtantia,pro

strata fuit omniữ nostrorű proteruitas æmuloră, eis viriliter refiſiendo.

S.ANTONINO nella Par.3. della Cronica,nel Tit. 22. , ,

del cap.7 nel 5.5.

ºb querum remunerationem Regina (Ioanna II) ſibi (Braccio) ÇA

AVAM conceſſit, que vna dicitur effe ex clauibus Regni; qua ſtilicer

facilius intratur in Regnum. * . -

- C GIO:
*

«*
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GIO:ANTONIO CAMPANO nel lib,5 della Vita di

* Braccio Fortebraccio. "

Scire fe(Braccius fatebatur) CAPMAM Regiam quidem effe vrbew;

est Regiæfiirpiparere folitam: fed eos demùm effe Reges, qui e para

rent Regna,est parta iufte,moderateq; regerent.

GIOVIANO PONTANO nel lib.5. De Prudentia.

Cum ab ea (Regina Ioanna II. SirIoannes Caraciolus) CAPVAE

Principatu donatus effet,amicique,ac cognati cohortarentur adinſignia,

vt moris effet, Principatus publicèaecipiendandetestatus eſt illorum om

nium cohortationes,atque covfilia;cum diceret, Principatum eum a Re

gumfiliis folitum administrari, titulumque Principatus eius effeillius

falum,qui in Regno effet post Regis obitum fatim fucceſfurus. ·

LA ISCRITTIONE, che fù nella fua Porta, già detta

del Caſtello.

33 Campanie caput,inſignifquegemma corone, }

3y Krbs CAPVANA vocor,o clauis inclyta Regni.

GIOVANNI SASSONIO nelle Noté ſopra il lib. 22.

- di Liuio.

Ea vrbs (CAPVA) hodie plateas habet mirifice pulcbras, & restas.

-Quondam caput fuit Regni Neapolitani , quod verficulus fuprà fores

Curie fcriptusfignificat.

» Eſt Regni CAPWA clauis,Crux horrida prauis.

- IL RE FEDERICO in piede del fino Priuilegio della

perpetua franchigia,concedutale đi tutti i paga- º ;

menti Fiſcali.c3-c.

Meritamenteper li rileuati feruitij vostri, e per la fedeltà vfata,ve fi

concede talgratia con quel grato animo, chela virtù vostra merita; e

per questo volimo,che inuiolabilmente in perpetuo ve fia efstruata; e

queſti verfi di nofira propria mano li hauemo feritti nel prefente Pri

uilegio per teſtimonio della fede con tanto amore, & affestione mostrata

da voi verfo al feruitio,e fiato nofiro;e9 etiam per moſtrare, chefirome

le opre vofireforofingolari, e degne di eterna memoria, est obligatione

à voi, est alli poſteri vofri: fi ancora è ragioneuole, che il preferite Pri

uilegiofa ſpazzato con quella ſpecialità, che à fimiliſeruitiisqualifomos

e fono ſtati li vofiri,fi conuiene. - |

MARCO ANTONIO SABELLICO nel 1.1. dell'Enneade 11.

Nobil ffime vrbis (CAPVAE)excidium (à Gallis patratum) tantum

ciuitatibus populiſque terrorem incuſſit, vt paucis diebus certatim om:

nia ad Gallos defecerint. - ---- - - -,

- - - -
LO

-
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, LORENZO SCRADERO nel lib. 2. de' Monumenti ,

, , , , , d'Italia, nel ragionamento di Capua nuous. . . . . .

Ex veteris CAPVAE ruinis condita : 4"? auttore ignoratur. Sitain

planicie,ớ ipfafatis magnifica,commode habitata, ſed infrequens-ſtra:

tafilicibus, plateis amplisest restis,altis edificiis. . . . -

TOMASO SEĜETO nel libro • De Principati d'Italia ..

nel ragionamento di Terra di Lauoro , prouincia

, , , di queſto Regno- ". . . . . . . , a

perbes, preter Řeapolim, & GAPKAM, 4*°facile principes,Nola-,

Puteoli,Auerſa,Surrentum, &c. - , , , } \\

" : isćŘIrrioNE,che dal tempº del RèFILIPPO 2. s
”Tenella ſua porta, la qualconduce in Napoli. . . .

v

;, sub muro quondam tripedali,& penèlabanti, , . ,

„; cAMPANI afmeti Æegum benè iuratueri: :

?? pri meliusft res olim defenſa PHILIPPI i t !. , ,

-93 Muniri firmis curarunt artibus vrbem. . . $s twaa :

L’AVTORE di queſti Diſcorfi. · · · · · · · · · · ·
- -

* -

- -- . , , \ ,
*

Nel tempo delleproffine paſſateriuolte di questo Regno ; quaſiin tierº:

cominciate in Napoli à 7«di Luglio del 1647,fermiſſimafà la ſua co

fianza verfo i Dio, ở verfoil nostro R# #AAAPP9 //me'petti, eớ

nelle opere de ſuoi cittadini; i quali perfe ſießprimieramente impri

gionarono à 24. di Agosto i capi dellafia vil genrefeditioſa, co namaſſa

à 5.diquelmeſe,effendone morti cinque fermanºdel carnefice; dal qual

петро effi tutti di ogni ordine,ớ di ºgni grado» ſºttº il 69ศพรando d;

quattrohuomini nobiliſimilmente Сарматі,сиfiodirono digiorno,сў di

ή notte per lo ſpatio de quattro meſi Jegºeºti le fue porte,& i ſuoi muri;

: fiche intanto, comead vn comun portº d'ºgnifalueХХa,baиенdoci baик

f to fampo, ø ripoſo gran parte della nobilia Napoletana, & di alcune

|- altre città cầuicinesest appreſſò ancora à 7 di Gennaio del 1648-effendo

#4 ciſi ritirato il Regale eſfèrcito de Baroņi; vedefiPerciò hauer ella adem

* pite affai bene quelle altepromeſſe de noſtri Aui : qualunque altrafa.

げ｡ ::fffffa:jaja dagli altraipopolari deſiderii, rimaſi #mpre
†† del tutto ingannaties poi anche nefoſfè ſtata accreſciuta,non folamen

110 te dalla molta copia degl’inuidioſi di vm tanto effempio della jua virtù

fingolare in vn bifogno così gräde,est così comuneimdallai?#*4állam:

〔川 bitione dialenni,ớ dalla nereſſità dialtri,di bauer cercatº di fºrpaf
tuh la gloriacilmerito di bauerla conferuata nella Regaldi"º": Mà

(情 della fineeriſima, & perpetua fuafedeltà попbaиетdo ритto ೦
* - * - - - - - C 2 ս1Յւ

);
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Luigi Poderico,Generale delle Artiglierie,ớ Vicario Generale del

Regno,che per gli tre vltimi più dificili meſi delle medeſimeriuolte con

' egalvigilanza, che valore, ci foſtenne tefperanze de paefani, cº de'

förastieri,abbafando quelle degl'inimicifempre affaliti neloro/ieºji con

fini, non mai affalitori : ben due volte, la prima nella notte preċedente

alli 2.di Febraio, l'altra à 26. dello fiefo meſe hauendo in quella inuia
ĉ0, in questa hauendo condotto fuori l'intiero effèrcito, che ci era rimafo,

commife con ragioneuolefiducia la ſua cuſtodiapienamente à quelle me

distme compagnie di Capuani cittadini, le quali per glifudetti quattro

antecedenti meſi l'haueano con intrepidezza, ở con fillicitudine così

ben guardata. Et finalmente della medeſima candidiſſima ſua fede egli

fiefo à 15. del mefe di Marzo vide co' proprij occhi così falda, cº così

chiara pruoua,che nè più certa,ne à quelpunto più opportuna, mentre i

comunipericoli parenano diuenuti alquanto maggiori, farebbe potuta

deſiderarfene: quando vn de faoi Eletti perfesteſſo preſentò nelle fue

mini,così chiufa,come à lui era fiata refa, quella per molte maniere in

ganneuolescº calunniofa lettera del Duca di Guifaferitta alla medefi

ma città , la quale di vniuerſal volere nel giorno ſeguente per vn pu

blico Maniffto, affiffo nellafua maggior Piazza, chiamata Delli Giu

dici fà coi racconto di così sfacciata fraudead ogni huomo palefata.

ZA CAPVANA GLORIA adunque per lo corfo di più di due mila

anni frà varie grauijime difauuěture fempre rinata ancor bella:nè per

difetto di fue illuſtri memorie con violenza di appaſſionati diftorfi, ò di

audàti congetture,allo ſpeſòfallacistratta dal profondo feno divna an

tichità quaſi del tutto oſcura; mà facilmente dimostrata fra la chiarez:

za de'tempi con certiſſimisest copioſi entomij di grauiſſimi autori, tutta.

uia riluce cotanto luminofa, Çºpura, che per qualunque terseraría ca

lūnia ella nö potrà giamai reftar macchiata, nè pur di on picciol neo: nå

potědo celarf in verun modo queste chiariffime opere de'cAPVANI,

guidate con graue fenno,con moltafortezza, conىب intemerata fede.

. DiONE CRISOST.nell'Orat:44, alla fuapatria,refo Latino...

neque folàm Lacedemonijs, neqne Athenienſibus, atque alijs quibuſ.

dam,antiquitus contigit, quàm homeste viuerent in republi.

ca, vt fuas ciuitates ex admodum paruis, eż infirmis;

magnas, cº illuſtres, redderent : verùm etiam
T • nunc licet iden volentibus. , ; "

º
- -

- - -

|
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:Llys raissimo signor
PA D R o N M I o oss E RvAN Dissi Mo
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CASSIANO DAL Pozzo
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CAMILLO PELLEGRINo }

, Figl, »i Aless

if I nuouo initioàys, illustristmail
st: Libro de'miei bifcorf della Cam

W pania Felice, mà del tutto intiero,

} & accreſciuto d'vna Aggiunta di

È Á alquanti fogli,come io penfonon,

$ $: inutilesnella guila che vfeito com

\> Į pitamente in queſti giorni dalle,
க. → Stampe-l'hò públicato: ceffatone,

già nel miº animo pergli amoreuoli & faldi fuổi:epi:

cºnforți alcun timore non leggiero, che preſö nian:

lagºgg.para qui mitatiääåíäVi:
nè vana,វ៉ែ ubiettº cosi illustre, dopo l'accurata; &

dºttiina diligenza di molti valorofiet:”p:
'vna età;&fingolarmente deirvjimo ditutti & chiatif

2 fimo Filippe Clèverio, hauendomi perciò deſtata nel pen

fiero molta ſperanza, che non ingiustamente is pºst:
; hauertaluolta,ờ notatesò rifiutate l'altrui opinioni, mi hà

infieme refo ficuro, che anche appreſſo ogni altro buon
: ? , , , , . . . c માં 3 ક્રiui - i * . . . . . . * T; 5 T' : - - - - - - - - - - - - -
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giudice diquestecofei non mi fideueràimputarevna tal .

mia licenza, nè à maligno liuores hè àtemerario ardire.

Di così brutec acetife, altrettaniastoinen degno;quanto

non altra è stata la mia vaghezza,& la raja più fallecita,

cuiaschediandar inuestigando quelqhs foſſe potuto pa
rere più vicino al vero non föl nổn hò riprefi più i paéfa

ni ſcrittori,cheifbrastieri più imaggiormenté noti, che i

men noti:più i preſentis&i vicini à’noftritempi,che i paf.

fati,& da questo fecolo di molto,ò di poco ſpatio di anni

i lontanianè all’incontro più questi,che quellí;mà bene,

fpeflo hò feguiti,& hò lodati quei medefimi autori,idet

ti de quali non tutté le volte hò accettati per veri;& non

effendo rimąfa vința la candidezza del cuor mio dal rof

fore del mio proprio fcorno,non mi è ſtato duro, rifiutar

prontamente ben più蠶 volta më fteffodi più di non

effermi laſciato yincer ain questo medefimo, ąffarę dal

tenero; & fincérdrhjóäffetto verſo i díletriffimi, & vald-

rofiſſimi iniei amici, Amiazio Caracciolo, Pietro La Sena, &

Michel Mohačo ,ឆែ inolta cortefiá fù già ne loro

libri con honoreuóľmoita lode mentouato il mio nome;

percioche come in lor vița ne noſtri famigliari ragioná

menti foleano effere affai frequenti lę piaceuoli contéfe

di fi fatti amicheuoli diſpareri: così giorno per giorno

maggior ne diuenjua frà noi dell’vn verfö l’altro la fi

ma;& l’amore. A uezzatomi adunqúein vn così lodeuołe

ftile , di andar ricercando ſenza amarezza di animo le »

fmarrite , & celate noſtre notitie antiche per via d’vno

stretto effame di quelche nehaueffer fënứib quei letre

" rati; che nel mondo han maggior fama, vị hồcomposti

questi Difcorf; parutomi egli anche in questo ſubietto

per fe ffeffo per alcun醬 per alcun attro

intieramente neceſſario di vfärfi ad vn tal mio finei& per

hauerne infieme conceputa non leggiera ſperanzasche di

quà poffan forfe,accenderfi gl’ingegni di altri,ò nofri,ò

stranieri,studiofi delle medeſime noſtre antichità, à trat

ta IIIC



**.تسا--ام-:--".

tarne di nuouo cõdiligenza,con dottrina,& cõ acutezza

più attenta, più copiofa, & più auueduta;fiche non altra,

nè più certa,nè più intiera notitia giuſtamente poi habbia

ત્રેಘೀ : ilche mi farebbe di così gran contento,

che sè perciò haueffero à reſtarne rifiutate in qualunque

numero łe mie opinioni,non ne fentirei veruna noia:non

potendo io nel reſto hauer timoresche gli fteffi miei con

tradittori haueffero à negarmi cioche hò dimostrato del

la fuprema lunga dignità della mia patria nella medefima

noftra Campania, & della dignità delle altre noſtre città,

ilche è stato(nè penfo,di hauercipreſo veruno inganno)il

mio intcnto più principale. Benanche non molto facil

mente confentirei à coloro, che fogliono prender mara

uigliasche da me vengavfato il home di questa regiones

nella fuaformalatinä;ĩ qualipefifano, che nella preſentę

noſtra lingưå ella conuengadirfi Campagna:non auuedu:

tifische vha tál vợce è deĪfentimento appellatiuo,& che

dinota generalmente ogni campo fpatiofo,&piano;fiche

perciò nön pụò feruirci di nome proprio,per dinotare.

alcun particolar luogo, il qual non vengachiamato dal

comun parlare nelløsteſſo modo ilche dell'antica nostra

Campania,la quaHhofà fi appelli Campagna non è chipą.

ºn Happía, effer del tutto iontano dal vero.

Mà së alfincontrò è certos che non fihanno à bandire.

da qualunque ſingua i vocabbli forastieri, quando man

chino i domeffici del ler fignificato: laonde ben nel no

stro parlaresnè Sardinia, nè Britaanta, mà diremo Sardi

gma;&-Brettagna,che fono gli antichi nomi di quelle ifo

le, anche viatida noi: certamente non potrebbe, nè con

diuerſo, nè con minore errore chiamarfi Campagna la no

stra Campania, che fe fi appellafle Lusigna l'antica Luca

zia: non douendostella,fe fi trattidelle fue cofeantiche,

dircol ſuo prefente nuouo nome. Baßlicata,comenon dif:

fimile errore fi commetterebbe » fe alcun Parlandº di

Ottauio Auguffa » il chiamafie Ottauio Agosto ; Fནྡྷཱཡཱཧ – ''པསྶཐ
- - - - - - -- - A



hoggi fidica Agosto il mefe, che latinamente fù appellate

Augustus dal fuo medefimo cognome;delche tralafcio vn

gran numero di altri non meno efficaci argomenti , fpe

rando, che non fe n’habbia più à dubbitare. Questi fono

gli affetti, & i fentimenti miei,non fol di queſta , mà di

ogni altra mia opera , già da me publicata, ò ver ch'io,

forfe, ancor fia per publicare, non lufingato da alcun fo

uerchio defiderio de’comuni applaufi de’dotti; mà con-,

tento appieno di quelli, che V.S. Illustriffima per fuaL

molta benignità fuol compiacerfi donarmi ; alla quale »

per gli chiariffimi fuoi pregi d’ogni bel goſtume,& della

lodeuolifima vaghezza,& notitia, ch’hà d'ogni human;

fapere,applaudono tutti gl’ingegni င္ဆိုႏိုင္ငံန္ဟုန္ဟစ္တ i quali,

ò per fama, ò di veduta la celebrano per vn de'maggiori

ornamenti della Corte Romana;& perauuentura non ri

cuferanno in fua gratia ſcufare i miei difetti, quando in:

tenderanno,ch’ella mi fia così larga dell'amor fuo,& che

io di questo Libro habbia adempito più il ſuo, che il mio

volere : nè ſenza il conſeglio infieme» come mi afficura,

del Signor Luca Halfenio , il quale può dirfi certiffimo

oracolo di queste , & di tutte le lettere più fcelte, ch’è

altrettanto mio amoreuole antico Signore. Alla qual

nobiliffima coppia mentre in queſto luogo render bramo

publiche graties & le più alte: ch'io poffa,di vn tanto fa

uore, mi auueggio , efferne diuenuto ancor maggiore il

medeſimo obligo mio, il qual perciò(& ne prendo mag

gior contento)non farà per ceffargiamai. . . { ്
دناهتائفسفهـكـكدهکهتخاس-

.—

* * - * *

: c I C E R o N E nel lib. 2. delle » :

. . . . Questioni Tufculane.,: , :

Nos, qui fºquimur probabilia, nec vltrà id, quod verifimile

º ºccurrerit, progredi poſſumus; & refellere fine pertina- ,

|- cia 3 の外 refellifine iracundia »paratiЈйтия. * · · -

- - - · · · · · · · · · · · A’ ,
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HAR ER deuerà adalandi voi, Cari mici

$fuori delle Voffre comuni/peranze , le quali

FSWgià concepiſte de'miei fudij » diferifa troppo ·

º lungamente di publicar per le Stampe le An

tichità della No/fra Patria, da cui sò, che at

diletto questo altro honore al fuo nobil nome.

Percioche wegli ammi paſſatisquaſ che n’haueffi abbandonatasà

diſperata la cura, prest à publicare alcuna parte dell'Historia

de’ Prencipi Longobardi della regione Benewentana com altre

opere confacenoli à quel/ubietto; & horasquaſ che le fue cofe,

à non foffer bafanti à poterfene compire vn libro intiero, à

vero non foffer degne di ragionarfene à diffefo , ne mandi

fuori alcune pache in compagnia di maggior copia di altre 3

che non paiono, riffrettamente à Noi appartenere : facendo

/embiante nödimeno, che habbian queffe à preceder l’altresche

ze rimangono, in guifa di vm lorgiouevole APPARATO. Et

áwuera fe la Noftra Città foffe ffata per l'intiero corfo de ſuoi

paſſati fecoli, come ella è hora della conditione del resto delle

Città di questo Regno: hauerei iopotuto alquanto più/pedita

zmente, cớ fecondo leforze del mio ingegno, con maggiore, à

con minor raccolta non di altresche delle fue memorie(la/tua

te le univerfalisở le comuni)fodisfar à Woffri giuffi deſiderij.

Aà lafia antica dignità,che per la virtù de’Nofiri Maggiori,

est per quella di questo nofirofto, non effendo rima/a rifiret

easmè.frà termini d'vna età fola, mè frà quelli de foli faoi mu

zisettenne in varij tempi la maggioranza, alle volte di alcu

æe"> <st alle uglte di altre delle mofire Città d’attorno in-"

varie maniere hauendomi apprefiata nobil materia di Peter**
fri

* Signori,che poſſiategiuſtamente doleruisch'io

 

 

 



friuere affi largamentemi hàMậeme costretto,cheprima di

far altro, io fff andato illufirando le Historie, chefon pur

mostre, benche poſan parere alient : ſaċdoche quell'antica

maestà fia foſfè potuta più leggiermente apparir chiara, ở

palefefrà le tenebre delle fue, c. altrui memoriesconffedal

tempo,& tenuiper lamancanza degli Scrittori. Per la qualco

fà è tanto lontän dal verº,chefàgiamai da me abbandonata,

è riputata picciolasở vile questa fi cara fampiasc&fºlgdeuo

le impreſische anzi ella(quantumque la mia pocofºrma falu:

te, à Voi molto bem mota;di gran lunga non mi concèda pári

for Ke al volere) mi è stata ſempre 3 & farammi ancora per

quella partesche ne rimanesaffai dolcesc pregiata fatica.Alla

medeſma dignità della Noffra Patria parimente conueniua,

che de faoi illa/fri fatti ffoſfè ragionato con quella grauità,

ở com quel decoro, che nelle opere, le quali veramentefaz

grandi,fenza vani ingrandimentist richiede; talche lastiate

іе рожps/?»8- lunghe forme di dire à colorosche per accreffer

le lodi delle loro città più del veresó le mali de’ loro libri più |

di quelche potrebbe baffare»'han bifºgao waggiore; mi/on --

feruito dºwnfemplicesở piano/file; il qualefe taluolta vipa

rerà difficile,& durasmentreforfªsvi/arebbero/state più care

le marrationi fuori delle diſputesc delle canteſe:potrete aiuue-,

derui, che me n’han fåtta forsta per àlcunaparte l'oferità de’

detti degli antichi Autori, & per alcuna altra laivarietà, É

delle loro,come delle altrui più nuoue opinioni,da cui nèmeno

effer potrò del tutto libero negli altri miei Difºorſche à questi

non dopo molto tempo/eguir deueranno. Pregoui à non dolerai

intanto dell’indugia » fè ancor fºlete carameente condvierni

meco delle debili for Ke del mio corpo » & /olete accettar per

vero il confºglio di Quintilianº, che citò fcribendo, hon fit,

vt benèfcribatur:bene fcribédo,fit vt citò. Et viwetefelici,

VEGETIonel caps delliba, dell'Arte, Militare.

Knius ætatis fint, que fortiter fiunt: que verò prò vtilitate reipublica

» . fribuntur, æterna ſnnt: . .

, -
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IMPRIMATvR , ,

Gregorius Peccerillus Vic. Gen. As |

Fr-Moſeph de Rub Ord.Min.Conu.S.T.D. Eminentiff. G. Reueren

dſ:P.Gard, ºbilan Theol é Confaltor F.Qfici.

:: | Registr, fol.44. · · · · · -

Illustriffimo,& Eccellentiſſimo Signore. ?

ER vbidire atti commandamenti di V. B. hò letto il Libro

intitolato. Apparato alle Antichità di Capta ; ò vero

Difcorfi della Campania Felice di Camillo Pellegrino

Figl. di Aleſſ: Bepercioche nan wiſ contiene altro, che vna

copia/й э & diligente raccolta di varie remote Antichità del

la feſa regione difeste con ordine, eſaminate con acetezza,

et defritte con decorosmon/olamente/enza alcuna offa dēl

le Regaligiuri/dittiohi mà con molto deuoto affetto della per

petua felicità»& gloria di S.M.C.tome fi afpettäuá dall’Autor

Jºo, nato in vna città ſempre coffante nella fede de Serentff

mi mostri Rè, in vma famiglia, non/olquesta volta feconda di

mobile Scrittoresở da Padre, che nella medeſmanofraçomu

me patria io conobbi in fia vita ornato di quelle virtù, che

connengono ad unfähio gentilhuomo Cristiano ;/stimo,colpia

cere di V.E. che vtilmente poľſa publicarſ per le Stampe, alla

qnalefò bumilijima riuerenza. În Napil dì 7-d'Ottoh, 165o.

Di V.E.: : : « ' . .

-

- - .

-- : Humilijimo/eruidore

|

« ! -- {

• • • - - -

: Camilio Tambro.

viſa ſupradista relatione,IMPRIMATVR. . . .i *

Zufia Reg. Cafanata Reg. Caracciolus Reg. Garcia Reg.

Prouiſim per Saam Excellent. Neap, die 16 Ianuari 1651
* • • • • - - - - * Barrilius.

- * - - - - - - |- فاكاك"د
' . . .

* <^
-

Die 1.Martij I 65 I • -

Vidie Regius Confiliarius Joannes Baptifta Amendola Pr reuifione

Librorum commiſſarius ſpecialiter delegatus per $. Pº
- - Соттј. іи: fр Ioannes Baptiſta Amendola.

/

V , ' * * * * * *

*****



A car:3 5.1. 7. alit: exercent

Gli errori, & gli f’ambi , pref wel darf alle Stampe -

i preſenti Diforst : han da emendarſi nel

modo,quì ſotto dimoſtrato • . .

94. I 1. territorio creduto

143. 21. da Sinueffa

22. dal ponte fudetto

leggi, alit leta exercent

territorio par creduto

dal ponte fudetto

da Sinueffa

31. Correggi nella maniera,notata à car 680.lin:17.217.

293. 23. per la ſua baſteuol.

316. 1. il Greco,& autor .

Anonimo * *

3. fecondo l'Interprè- -

tatione . -

324. 5. de'fondatori della-3
noſtra -

38o. 28. l'applicate |

13. ver o Occidente

-

۔۔۔۔۔ " :

14. verſo Oriente : · ·
* * * * , , , , , **

. , pervna baſteuole

l'Autor Anonimo

feeondol’editione

del fite,& de fondatori

. . . della noitra

l'hò applicate

verfo Occidente, & ver

º fo Settentrione

verſo oriente, & verſo

|- Mezzogiorno -

416. 12. per la via Flaminia per la via Flaminia , &

per la Salaria

417. 35. Gerardo Giouanni Gerardo di Giouanni

466. 12. à tempo di Tolomeo à tempo di Dionigische
* - |- vifle -- *

467. 1. vfcita dallato vfcita di Cales, dallato

564. 23. Α'βελλινικού Βαβυλωνικού '' . .

24. Вайолаткой |- А калмыкей

645. si. hauer fatto ’’’ hauer poi fatto

* 672. 3o. Samnitum Samnitium

713. 4. lo ſteſſo autore lo ſteſſo Liuio :

. . . . . . . - Nelle Postille. - , ,

A car. 272.1.34. Federico Silb. Guglielmo Sil.

286. 31. il Silburgio * il Silandro

55o. 24. Guglielmo Malaterra Goffredo Malaterra

$ಷ8
« R ᎪᏟ
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RACCONTO PRIMO

D E N o M I D E G L 1 A v T o R I

chein questa Apparato vengon ledati è riprest,
-- - - - à in altri modi illustrati .

· · · · · ·

:A Brahamo Hortelio.82.162

2ο1.596.notato, 2οι νίβu

tato, ș97. - . . . - |- *?

Aerone. 435. 441. rifiutatº.

556. * · · · · · · ; : : ' -

Acufilao.. concorde, com altri,

| 593- - *, * · |-

Aetio. 534: .* *

:Africanó, Giurifconfilto: 566.

Agatla. 171.22o 397. . . . ::

Agoſtino Nifo.5oi . . . .

Aldo Manutio. 144,386. -

Aleffandro, Abb.Telefino.179.

349.364. 399. illuſtrato.379.ri

ifcontrate con altri.491. -

Aleſiandro di Aleſſandro.

299,notato.4 2. ; * · * *

Alfio - rifcontrato con altri,

684.585. - - , ,

: Alfonfo Caruagialei1

Ambrogio Leoni . rifiutato.
236. 538. . . . f * - ,

Ammiano Marcellino. 288.

notato.383. illustrato.742. rifcon

trato con altri.33.742. . . ::

Anaftagio:Bibliotecario. 12e.

241.46 1. illustrato.79- : » ;

:Andrça Alciato.766. -

Andrea Scotto.lodato.746. , s;

Anonimo, della Defcrittione

della Terra.316. i . .

?«) i : "..

* .

Anonimo, Monaco Caſinefe. .
- * . . .

,' : - { -

W ». «

***.i437"ةه.

'to.43b.

Anonimo, Salernitano.concor

dato con altri.4.1o. }

Antioco.596. 598. illustrato,

539.6o6 concordato cö altri. 6o6

S.Antonino 17o.4oo. -

Antonino Liberale.6o 5. ,

· Antonino Pio, Imp.35.4o.41,

45.5 i 52.79. I 14. I 19.147.183.

399.328.346.496.422.illustrato

47.69.145.745.76.4.emend, 1 1 f.

745.763-concordato cā altri 764.

Antonio Agostino.441. loda

2. . . . . . "

Antonio Caracciolo . 149.

464.lodato. 68.331, notato, 43.53.

68. I 37. I 51.3 I 1.4o5. rifiutato.

49.80.25;:4•5. -

Antonio Panormitano. illu

strato. 3oo.rifiutato. 5oo.

a Antonio Sanfelice.414. loda

to.48о.736.rifutate.415. . . . . .

Antonio Volfco.2e9.

Apollodoro. 7.591,592. con

corde con altri. 198.

...Apollonio Rodio rifontrate

con altri.758. |

· Appiano Aleffandrino. 21.51.

3487.89۰د.و5.4c44.398.ه69.

639.734.735 lodato.773. illustra

го.35 6.753.етепd.37 г. rifontr.

con altri.43 3.496.776.notatº-44

1 56.19ο. rifiut. Ι 2 Ι. εoncorde ερη

altri.773.concordatº con altri, 25.
d Archi
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Archiaio del Monaſtero Caſi- Bagni di Pozzoli. 243 756..

:tefe. 179.437. . . . . . . Autore dell Epu one di Liuio.

Archiaio del Monaſtero della 9o.339.687 illuſtrato.341.

Саша 3 3о. , , , , , AutoFe della Genealogia del B. -

A ritione.6. . |- Arnulfò.84.

Ariſtotile 3 2 I 1.279. 365. Autore dell'Hiſtoria generale :

399 447. 597-97+ diffo.598 ri- delle Piante. 5o9, 53 3 538.539. .

fontrato con altri. 545. difforde: notato.534 rifiutato. 506. - |

da altri. 384. Autore degli Huomini illustri. .

Afconio Pediano. 308. 56o. 3093 17:illuſtrato: 238.245.319. .

583. illuſtrato.38 1. rifcontrato cổ , diffo.3 19. rifiutato.4o1: rifeon--

altri, 379 concordato cỡaltri 39o. trato con altri.427. . . .

S. Atanagio. 53. illustrato.63. Autore del Libro de' chiari :

Ateio Capitone, 425.439. - Oratori:778. . . . . -

Ateneo:14191.365.496.5o7: , Autore del Libro. De Limiti--

5; 5:513:524.559-634.653.712: bus.illuftrato. 52:

767. illustrato.653 emẽdato.235: Autore delle Olimpiadi. 248,

notato. 243.3o7.516. rifcontrato º rifcontrato con altri:666.667 . . .

com altri.2 35.653.666. - : Autore: della Traslatione del 4

Aulo Gellio. 29.3o.48.255. corpo di S.Marcio dalinante Maf

3o7.399.434.599.616.662.768 3 βco, 437. . ' ' ... -

78o. * . . Autore della Vita di S. Ber--

Aurelio Vittore. 161: º mardo, Veſcoua di Carinola. 438.3

Aufonio. 474.341.541.599. - illuſtrato.46ż-- - " "

688.7 6. illuſtrato.5o. 563.65o. Autore della Vita di S. Gen.--

7 ri. 769. rifcontrato con altri. naro, Vefcouo di Beneuento. illu.--

233.563.713.768.. * * --ºs firato.5o. . . . *

Autore degli Atti di S. Priſco · Autore della Vita di Ludouicº"

Mart. primo Vef: di Capua nel-- Pio Imp.sĩ. - |

l'antico Breuiario Capuano, 35o. - Autore della Vita di S. Macu--

* Autore dell'Aggiunta alla L. te illuſtrato.521. . . . . . -

Cronica de'Conti di Capua.472. A Bartolomeo » Chioccarello • ·

Autore dell'Appendice alla L motato.53, rifiutato.72: - - ..

Cronica di Marcellino Conte. 83.* Bartolomeo fatio.443. loda--

. &
Autore dell'Appendiée à . S. : to.267." * * * ·

Gregorio Turonenfe.83. Beato Renano.743. -

- Autore della Cronica di Cec-- Benedetto Aria a Montano : ·

cano,notato.76.” 273. ,, -

Autore della Defcrittione de Beniamino Tudelenfe : 635:
f9f4f0a -
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* notato.273, rifiutato..276: rifcon

trato con altri. 273. diftorde da

altri.4oo. * - - - -

: Bernardo Autunnorifiutato,

243• + · · · · · · · · · -

Biondo Flauio.124.356.374.

375.notato.67o. rifiutato,42.48.

133.236.242.34o.364. 392-393.

421-423.424 439.475.771. .

· Bolla di Aleſſandro 2.. Papa,

· 464. : , . . . . . .

. Bolla di Rannulfo, Veſc di Ca

ferta. 359.3 59.

-- Bolla di Rifb»ížefa di Farno.

33Ö. * * , , , , : ,

* Bolla di 5.Stefano, Vefcouo di

Caiazzo.41 3.illuſtrata.357.

Bruno, autore dell Historia

- Saffònica,8. . . . . . . .

- Caio,Giurifconfulto.658.

*Camillo Pellegrino,autore di

queſta opera, 149. 186.33o.331.

342-347.354.3 59.378.437.467

472.522 74o rifiuta fe fiefo.62.

124334రు??:

* Camillò Pellegrino, Rio del

l'autore di queſta opera. 51. 375.

rifiutato, 376. .

Capitolare della diuifione del

Principato di Beneuento, 342.

Capitolare di Sicardo,Prinċi

pe di Benenehto. I 22. 124, 397.

522, 547.776t. illuſtrato. 337.

semendato 33 b. . . . . . . . . . . . .

*Carlo Siġehio. 126,291.3b5.

699.776.łodato.436.455.746 il

luftrato. 757. notato. 378. 408.

719.746, rifiuta o. 1 o7. - -

Carminio.49o. . . . . .

Caffiodoro. 221.225, 2 z7.

228.315:326.328.486.495.547

55 1.573, illustrato.78.228.488.

i notato, 3 14. rifcontrato com altri.

488.difcorde da altri.225.

Catone. 554. 555. 556.6 < 3.

· 654.75o.767.illuſtrato, 554.5 5 5

595, rifcontrato con altri · 483.

549.666.difcorde da altri:656.

Cefalone Gergitio. 63 1.

Celeſtino.I.Papa 66, . .

Celio:629.- : : :

Cenſorino.455.

*
-

v.

"Cefare. 371. * * · · · · · ·

*Ceſare Baronio.76.181.369.

739 lodató.8o, 136. diffo 8o.

Cefare Costalodato,369. . -

Cefare Vopiſco, 5o1.

Chiofatore antico di Petro

nio Arbitro:253. diffo Z 54.

"Cicerone. 25. 145.187.22 f.

227.237.255.256.284, 3o7.317.

-340.3 6o-387.388.393.4o2,426

5.44943،هبژr.455ة477.479476

-493.495.496.5 32: 551.5 52:56o

361.37ο.572.613,65ο.658.7ιτ

719.721.722.729:739.73 1.735

736.737.74o. lodato. 765. illu

frato. 19. 2o. 22. 23. 139 226.

257-386-39 f.394.395.416.45 2

5 23.524 553:6 I 2-6 * 9.65o 7 i 5

725 74t:742:743-749-764.778.

difefo . 24. 416. emendato. 185,

394.748. notato-34 - 561.727.

rifiontrato con altri. 2 s. 385.388

391.4o 2.429.43 3.436 469497

523.524.552.6 2-6 69-727:735
736.743.749.764 775; diftorde

gá altri, 22, 22 3. 289 383.56 t.

d 2 7 13.

 



RA C C O N T O P R IM G.

* Cottatino Porfirogenito. 397

767-771.772 emandato. 17o.- “

Gratino.5O7. · · · · · · ·

. , Criſtoforo:Peffona, not. 59.

Criſtoforo Riccardo. 26.253

Difilo.767. - -

Diodoro Siciliano. 2 I 1.217.

226-248.254.259-29ɔ.29 1.312.

332. 3 39 +00.45 2.571.572.6 21.

4.65640.649.6ألo.6ږ9.7oو،573

754.77 I.illuſtrato.485.6ó 3.667

6,681ر7.7وnotato،8.767دوت.

6+ 2. 7oo. rif ontrato co i altri.

26 3.4+6.485.653.666.667.6 3t. .

684.68 %. 697, 755. солcorde coа

alerr- 656. 7o 3. diſcorde da altri.

7o3.772 «+ .. }

ιλίοιncde. illustrato, 699. ri

Jċentrato con altri.6ɔ9.61 2.-, ..."

Dione Caffio. 25. 9o. I 29.

474*95مi22*4×2.228.3ں231,7د.

36 137 1.3ళం 399.693.71 4722

734 735.739.789 illuſtrato. 1 9 3

237.228.229.757 cuëdato.7.57,

ноtato.2зо.732.rijiитано і 27 fºr

fiontrato con altri.7u7:772, pon

cºrde con altri. 147.229.773. dr.

Jeorde da altri. i 3 s.r47.222.229

73 2.772-concordato con altri, 25. -

Dione Crifoltomo.397.366.

71 3.777.concordato con altri.185.

755. . . . - · · · · ·:

Claudiano.162. . . . . . . .

Claudio Daufqueo. rifiutato.

I 2 I • 475 494. - -

Claudio Salmafio. 26.4o 41.

I 38, 198. notato.2 o 5. rifiut. 2oo.

2o 2. 2o4, 213.344.75 O. 77 I. ·

· Codice Teodoliano. 5 58.78ɔ

Calumella. 21.281.5 I 3.543.

544.5 47.548.553.5 67.753 illa

ftreto.2u.446.767.emčdato. 2 i 1.

767. rifcontrato con altri . 54 3.

531. 549.767..

Commētatore antico di Ho

ratio. I 3o, 365.435. 441 · 456;

749.rifutato.556. . . .*

Concilio Roman3/otto xiga

tone i . Рара.81. . . . . . . . . .

Concilio Sardicenſe, illustra

to. 5o. * - 3 , " ." |

Concilio Sinuestano: illustr.t

to. 14b. - 1 .

Conone.33p.diffò,622.notas

to.622. . - : : : : :

Corippo Africano. 564.

* Cornelio Balbo.6 57.658. ; *

Cornelio Seucro . illuſtrato:

254-25$. |

- Cornelio Tacito. 38:13 5.148

157.23o.32553 : 1 399.40 I.4ò7

489.6396747>3.734·735-778

ilin/trat6.34.38.3945يف.21،57وت

256.257.425.488 o 12.718.721 ·

778. сухстааio 4о,57. пе:ако 4ә.

за 5.49o r:#ига: с. :35, "јон

:rato con altri. 256.488.49 1.612.

721.concorde con altri.3.2 consore

dato con altri.755.769.

587-589.-»). , : , :..« »

Dionigi Aleſiandriao, 247*

297: illujίrato.494,53 - rjίου

trató con altri.5.3 1., : · · · · · · ·

Dionigi Calcidefe-. notatº : ·

752-, ., . - · -

Dionigi Halicarnafeo, 6.14.

29. I 21.166.174.188.192.193«.

I 94.2oI.203.214.245.2 1 6.293

3 i 2



R:A G G () NETO P R I M O .

J1;:3.28.4 57,448.#64.469.497.

3; 1 $7Q.53.2.85.397.605 619

63.6 2613,615.627631634

6 3 3 6 38.639.6+ 2.554 659.662 .

669.672.765.loduto. 19.o. 581.il

..246.262+19.irat0.16.193)بli

343.+++..+5 O-459.471.499.5 31.

5 S4, 601. 647, 676, 7.s1.76;

diffö. 5 S+. 592* 394 eurendato.

217 443· 595. notato. 19o.195.

595-rifiutato. 589.rtfaontratoton

.altri.22هشيجلاکهعماك2:44+49و. ar

497:499.5 хә.53 1.676. гоueorde

con altri. 197. 593.difforde ua al

tri. 197.22o 384.594-624,656.

eoncorduto como altri . 2o5.217.

53; 677. . . . . .

· Bionigi Petaufo ladato. żo3.

rifutato. 2o4. - : * I

*** Dióſcoride, illuſtrato. 508.

concordato con altri-5o8: , :.sv

Domitio Calderino, rifiuta

tb.147.t:ر:.م::(::نارو:{ it

- Denato Acciaiuoli . lodato»

657:e - o -º -os , . . . . . )

: : Eforo.2o5x:. on . ::

Emilio Ferreto.rifiutato, 57. -

Emilio Portododato.443.

Ennio.615-illuſtrato.48. notă--

to.617. . . . 1 · · , , , * *

|

Ennodịo.599. - . . . . . .

• Eſchilo. 591 . . . . . .

Etimologico grande illuſtrá

20іб31.тэtato:63 . . . . . . .

Eudemo Ateniefe.767. -

Eulogio.83. »

Eunapio.225.

Euripide.571.

Euſebio Ceſarienfe.199.2oo.

29o.327.387.399.754 illastrato.

667.diffо.2о7.rijcontrяго сот а!

tri. 296. 485. 666.667,concordo

con altri.2o4.2o6.diſcorde daat

tri.296.: : ; .: : :

; Eufebio. i.Papa. 66.; , ; : :

: Euttatio » Scoliafte de Qiongi

Aleſſ 234.632, riſcontrato con

ali ri,265. ” º , , : ' * *

, Ευrropίρ.37o,634.687. . .

- skapio Magistinopazo.7$4. a

. Fabio-i-itrore, 546.687, illu

firaro.7có.riftõtrato co altri 773

• Faicone, Beneuentano.illuſtra

tÒ. RO4, . - - :

, , Federico Ceruta, rifiut. 243.

Federico Gronouio. 28.167.

168.391.797.708. . ., :

*, Fedro illuſtrato.754; : : :

Feito. 23. 156. 252.3 65.372.

48473.5.426.43O.440.4$ہ c42

5o I - 5 37.560,604.607,o 15:617

656.634. illuſtrato. 28. i o4.358.

366.441 бо8.б31.715.74ы гетен

dato. 358. notato. 63 1. rifiutato.

141.248. rifcontrato con altri.

$ం2,1471773 |

Filippo Beroaldo. 1 oz. 209.

77o. . . -

Pilippo Cluuerio. Io. I o 1.158

199･233・274･319・325・兵48・331

371-386.415.438.47 1.477.582

587,696603.614.616 61.628

63 5, 684:743. lodato. 12:29 +8,

52.87.97.1 21.123.124.126. 15 *

193.2،162.168.175و227.1-2ار5,

3 17.322.339. 371.373.449.695

6 і о.66о.662.7oо.75о.753, “

tato.5۰5.113.124.125.48ٔه*3۰
*

･う >r"
·



R A C C O N TO P R I M O.

-239.248.271.33 3.343.344.357

424.432-4404459467.589,రం4

619.627.637.649. rifiutato. 44.

84. год. по 3. го4.1p5. 118. I 25,

I 27.1 33.153.188.189.219.246.

248.254.259-261 · 269.27o.-272

3 18.322.33o.348.3 52.372.382

4I 5.421.433.424-430-45 5.467

475.48o. 584.588.589.594,598

610.61 1.622.6 36.641.64 3.647

66o.678.681.687.688.746. di

forde da feſteſſò.597. 644 648.

679.685. - - - -

Filippo Ferrari . lodato. 67o.

difefo.8o.rifiutato.8o. -

Filoftrato.3.o5.3o7 illuſtrato.

3 I2- * -- } 1 -

Flegonte Tralliano.58o.

Fortunato, Vefc. Plfiauienfe.

537. - · · · · · *

; Fotio. f8o.632 649. * I

Franceſco Boluito notato.43

I 37. . - - |

- ്ikiം di Pietri,737,dife

fo. 1 37. . . . . . . . . . . . .

Franceſco Florido.386. - ,

Franceſco Giureto. 49.-184.

rifiutato.321. ::::: ,

Franceſco Petrarca • 234. ri

fiutato.235. , ,

Franceſco Piteo. rifiut. 525.

Frontino.8.14. i 84.255.341.

4oo.478483. illuſtrato.476.722

-- «

emendato.476. notato 99. riſcon-

trato com altri 25. 385.497. con

corde con altri. I 14.

Fuluio Orfino.197.lodato.417

Galeno. 3 12. 33 3. 5 I 4.5 17.

5 18.53 4.5 7. 548. illuſtrato. 518

. , fd, 13 I » : ?

rifcontrato con altri · 232. 237.

419.difcorde da altri:527.

: : Garcia Barrionuouo,rifiuta

..Gaſparo Sancio.notato. 54.

-- t Gelafio. I.Papa.67.

Gellioshiſtorico.625, rifiutato.

626.627. : :

* Gennadio. 51. -

· Gerardo Mercatore.85. - :

S.Geronimo. “iy9. 2oo. 763.

illustrato,& emendato.2o1.riftő•

trato con altri.214.761. concor

dato con altri.247. -

, , Geronimo Colonna.26. i

- Geſti di S.Caio Papa. I 36. il

luftrati. 14o. X - c :

Gelti di S.Caſtrenfeilluſtrati.

181. .

.:::Geſti di S. Sebastiano Marti

.36۰۰reزا-3.2-4.-. I;

z Giacomo Cruquio.435.

Giacomo Dalecampio, 51 5*

539:notato.5 15. rifiutato.5 16.

, Giacomo Gordono. 59o. . .

. Giacomo Mazzoni. 597.582

notato, 163. . . . . –

Giacomo Sannazzaro. 209.

difefo.21ɔ. -

Giacomo Sirmondo. 40. lo

| dato. 66.86. rifiutato.41.

Giacomo Spigelio. 375. ri

fiutato.81.376. - --

Giano Caſperio, lodato. 749.

rifiutato 762. - , .

Giano Grotero • 119. 406,

552.748.749.762.

Giano Laurenbergo. 26.

Giano Parrafio. 209. lodato.

25o.

,\ !



RACCO NTO» P R I MO :

23o:rifiutato.251, i s

Giorgio Cedreno -327, ri--

fcontrato con altri. 761. ***

Giornando.z39, illuſtrato.J9.

67.69.notato.241; rifcontrato cổ

altri. 65. 24o, concorde con altri.

59, concordato con altri. 65. con--

cerdato fecofteffò.65. - ; , ;

* Giofeffo, Hebreo . 22 I. 246.^

273.4o5.728.734.illustrato.222

75 3. notato 221 224.

Giofeffo Scaligero • 48. 83°

159. I 98.2oo.2o4:2o9-248.474 ·

4$్య. ;;7199.60.68642.రథ7

734. notato, zo7: 298.5 54 rifiu

tato.zoo.2oz:2o8.21o.2 I 1.214. ·

753 difforde da feſteſſo. 214- -

Giouanni Antonio Campa--

по 17о. 173. : ·

*- Giouan BåttiiłałAttendolo.'

34filluſtrato.425:rifcontrato con ·

altri.425. , : : : : v

Giouan Battifta Marini. 567.

· GiouaniBattista Pio-249. ri

fiutato.741. - , : *

.: Giouan Franceſco Lombar

do. 243: • 5 :

Giọuan Märią Cataneo; ri

fiutato-3 zo." , ' ’ . . ». . . :: ' : '',

Giouanni, Abbate Caſineſe."

169.concordato con altri.4to.'

Giouanni, Diacono del Mona

fiero di S. Vincenzo dell'origine

del Volturno 13 5, 142, 186.242.

Giouanui,Diacano Napoleta

no.243.738 illuſtrato.3o4.rifton--

trato con altri, a 24. . . . .

Giouanini, Diacono Romanio.”

rifiutato.71, . , , " ·

, Giouanni Annio. 377.77o.

lodato, 669.rifiutato. 378.7 19.

Giouanni Boccacci rifiutato.

*35･" : -

Giouanni Brodeo.lodato.484 -

Giouanni Leunclaio. lodato.

; : , " .

757;rifiutato.757.

Giouanni Lorino.1 51, rifiu

tat0.3ó. I 49, - , \

Gionânni Pafferatio. 77o.

Giouanni Ruelio. 521. - - .

Giollänni Sifilino. 313.73o.

Giodanni Stadio. 88. notato,

17.rifiutata. 12o.378..

Giouanni Stobeo.244.756.

GiouanniVillano, Napoleta--

no.235.363.757.

Giouanni Voffio, 4i. 88. ri

fiutato-417. . . . . . . . .

Gioữanní Zezze. 6oo. 603. -

6o4 lodatos illustrato, cº rifton--

trato con altri. 47o. a - , :

Giouanni Zonarai rifiutato.

686. . . . . . . . . .

- Giouenale. 232.243. 474. .

542:599 illuſtrato, 219.244.767'

Giouiano Pontano 13 o 434

442, 5óo. 5oIº 596. 6o3. lodato..

45 I-diffo.503-notato, 13 1: rifiu

tato. 42-549-'597. 6o7.651, di- ·

fcorde da altri. 451: .

Gisleberto illuſtrato.521. :

Giuliano,Giurifconfulto.5 66.

Giulio Capitolino : 44.45. -

161-f1 o. . . . . -

Giulio Cefare Bulengero.81.

Giulio Cefare Capaccio.143

149, 275.74o. 778, lodato.322

поtato.4ъ.249.49о.493:65*-**

-
fiutato. -



R A C CO N T O P R I MAO. (

Éerato. I 2 I- 143.214.236. a37,

238.242.143.246.239.275.322

474. 475 - - - - - . . . . . -

Giulio Cefare Scaligero.5 54

Giulio Firmaico, illuſtrato, G.

con altri rifcontrato. I 38. . . . )

Giulio Obſequente.378.426

illuftrato.428. rifcontrato com al

tri. 37o.379.

Giunio Filargiro. 284.

457.52 1.662.lodato.445. -

Giuſtino. 342. 333.399.639.

659.662.735. illuſtrato. 633. ri

contrato con altri.633. , !

Giuſto Lipſio..27.88.199.255

274.369 441.687. lodato.4o 56,

4ο Ι. notato. 142.2e2.2ο4. rifίκ

tatce 57.257.275.4o2. 542.7 1 S.

Gloffarij antichi.77.515.55 à

563.564: ; ::: , : -

-Godefcalco Steuuechio,2239

notato.476. : , , , , , *

Goffredo Malaterra. 362.363

rifcontrato con altri.5 1o. ' * *

S.Gregorio Magno, Papa:177

22o.223.739; illustrato.7o.71.7.x

73.79.268. 404.5o;-emendatº.

268.riftontrato con altri 404. . »

S.Gregorio Turonenfe.84 il

и&rato.8 3.5 2 . . . . • •

Guarino Veronefe.27 :.loda

to. 2o 5.676.677. notato, 74 t, ri

fiutato..272. . . . . . . . 2

Guglielmo Britone ... rifton

trato con altri.491. * . .

Guglielmo de Nangis.85.

Guglielmo Filandro.558.

Guglielmo Pugliefe.361.362

363, * * -, , * *

--اڑهبوا

• • •

Guglielmo Silãdro.2o4.272:

notato:741. rifiutate. 205. 472.

286.677. . . T , , , , :. . . . . .

, Guido Pançirola. rifiutats :

43o. " : : , ,

· Guntero 65. illustrata.3.1, ..

Hadriano Turnebo.77o.loda

to. 23.394.449.562. diffo. 713,

· · · notato. 23.1 56.453.rifiutato, lys

344. 3 I 1.4r6.45; . . . . * -

Hecateo Mileſio.47 1.632 il

ίεβrato.344,

Heliano. 279.3 14.599.rifcon

trato con altri:769. « · -

· Helia Vincto, rifiutato.3 23.

- Helio Donato 27p.diff. 271

Heliodøro, 244 illuſtrato.7 56

· Heltanico Lesbio.598.639.

Herchemperto. I 69 268.3 o 5

347.361.374.4 ro.442.il/xſtrato

F72.358.42 (.437.ri/contrato cả

altri. 224. concordato con altri.

4то. : : ; ; ;і ,

Heriberto Rofuueido, difefo.

53 • · , , , : , *

-- Hermolao Barbaro rifiutate.

2 I 3. - ·

:Herodoto. 291.638.654 illa

ſtrato. 585. difcorde da altri. 207

concordato feco fiefo.585. . .

Herrico Glareano.407. loda

to.438.rifiutato:4o8. ***

: Herrico Stefano.457. * * · · ·

-- Herrico Valefio.771." -

Hefichio. 157."

--Hipparco 634.

Hittoria Miſcella. 334 373

546 illustrata. 3 19.479. ,

Homero, 2o 2.5 35.55p.554.

ل::د..(:م

.*' ; r. r :

- 588.



Racconto PRIM o:

�

y88.రం1,రం2-రంః.668.

Honofrio Panuinio.749.762

notato.503.

Honorio Auguſtodunenfe ».

5 I •

r Horatio. 163.224 4o1.465.

5 18.557.6 11.illuſtrato. 13o.4o1.

447.448.468.472.556. 749. ri

fcontrato con altri,4o2.468.469.

5 5o. 749. rifcontrato feco fiefo

435 diſcorde da altri 403.

Horo Milefio. 175. illustrato.

Ji < 0 •

5Řegons Falcando. notato.

75 • -

Ignoto Monaco Cafinef: s.

I 69.349.374.399 illuſtrato.169.

304.4 I I.

Iofia Mercero.lodato.57.

Ifaaco Cafaubono. 15o. 337.

715. notato.113.74 r. rifiutato. 24.

4 17.449 454,490,594.

Ifacio Zezze. 29o.6oo.6o4.

Iferittioni antiche. I 1. 148.

I 55.173.176.177.178.179.3 53

399.4oo.+ i I.438.466.46 1.565

illuſtr.55.139.14o.144.161.178.

18o3o8.316.3 18.461,552.658.

722.744.743.749.762.765 779

riftontrate con altri.738.

Iſidoro.55 3.5 55.634. lodato.

771. illuſtrato.489.535. emenda

t6.5 63. notato-536.

Itinerario, detto del Peutinge

ro. 1 33. 325. 356.358.365.369.

- 379.465. illuftrato.3 26.38 (.398

74. ?, ezmendato.407. 458. notato.

333 - rifcontrato con altri · 764.

солcordato con altri. 39о.468.

/

Itinerario Hierofolimitano]

Í33.465. rifcontrato con altri 47.

404.concordato con altri.467.

Labeone,Giurifconfulto. 78o.

: Lampridio. illuſtrato , Z9 ri

Jcontrato con altri. 563.

Latino Pacato. illuſtrato. 52 i.

notato.5 17.

Leggi Longobarde. I 24,

Leone. 1. Papa 66.

Leone Hoftienfe. I 19. 124:

169. 172.242.349.363. 365 ·374

378. 397. 437.464. rifcontrato

con altri.491.concordato con altri,

4 Ioº -

LeuinoTorrentio. rifiutato,

Libro del Deuteronomio. ri

fcontrato con altri 493. -

Libro de’ Maccabei. illustr.54.

Libro, detto del Duca di Mon

teleone. 5oo.

Licofrone,297. 298-illuftrato.

758.759. поtato.19о-зо9.75 г.

Liuio. 3.6 14 23.52, Ioo, 1o1.

io3-1ɔ7. I I I.123. I 28. 132. I 45.

153.1 58. I 6o.164 166.175, 176.

183. I 9o. I 94 197.216.2 17. 22 I.

23 2.249, 25 t: 277.279.28о.281

282.285.287.305-3 17.322, 34o

343-347.3 5 1.3 53.355.358.3 6o

364･367・369.37I・372･373、お75

38o.384 393.399.4o7.41 2414

4 I 5.4 I 6 4 19.42 I.4.22.43 O.44O

441.444-449.47 2.473 474 476

477 478.4ọo 496.5 12, 5 19.53 I

546. 55 1.5 52.87 1.6o5.6 14.64o

641.64 2.644 o47.6 so.653.662

670.674,685.0రర,687 688 689
е 694:
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/ 694.695 696.7o1 7o4.7o9,7 11.

712.713 714.719.724.727.729.

73o.73 1.732, 73 5. lodato. 497.

illuſtrato. I 3.16.18.22.27.28, 3 r.

48. 1o3. I o+. I o5. i 28. r 34. H67.

I 68.183.238.278.3oo.3 o t. 3o 2

3o3.3 31.34o. 341.3 5o, 352.3 56

358.367.368.372.373.376 189

39) 1·39++이9․42O․+22․ 26․28

429.446.447.448.454.47o 476

478.485 66o.663.664.675.676

- 678.636.69o.69 1.69 3.697.693

○997o2.7oy.7o7.7Io.716.72S。

733.743.7 57.762.766.774.775

777. difefo.748. emend. 175.3 36.

7о7.not. i 59, і б8.183.3o 3. 3 2 г.

373. 376.391 409 4 I 3.4 I 5.417.

429.433 454,456.497.678 698

699.7o3.7: 3.728.763.773 774

775.777. rifiutato.ạo8.65 7.665

666.668.67o 673. riftontrato cõ

altri, 24o.35o.3 5 2.355.379.385

417.42o.426.427.429.432 436

447 47o.478.483.48 5.497.545

5.5 2.612.663.664 672.673.675

676.686.5gഠ.697.7 13.733 73 5

768.772.777. concorde con altri.

хо8. I 2 5.3 24,65 б. б94.7оз.con

corde fèco fieffò. 409. 686. 7o2.

7o6.714 744.766.difforde da al

tri. 22. 218. 4oo. 449.56 1.65 1.

67 1.673.706.7c8, difforde da fe

Jłefo 65 1.671.673.7o6.775.com

cordato con altri. 27. I 34, 185. .

2o 5.concordato feco fiefò. I 34,

Lorenzo Ramirez. rifiut. 3 17.

S. Luca, Euangdista illustrato.

36, 149, |

Luca di Penna. 373:

Luca Holſtenio. led 377.7; t.

Lucano. I 28, 162.2 3 2 rifront.

cõ altri 629.cốcorde con altri 125

-Lucilio, 252 illuſtrato 768.

Lucio Floro.2.88.89.9o. 2 2 1

22+,239.288.3 13.3 23.375.488

54 1.57o.655 illustr.33.243.3 16

65o.69+172o. diffo. 69.4.emend.

91.32з поt.9.1oо 241.376 445

692.rifiut,69 2.693, rifcontr.ron

altri, 24o.3 23.486.65o.672.768

cöcorde tö altri. 32.3 24 diflor.da

altri.692.concordato cö altri.72o.

· Lucretio. 25o.3 I 1.

Ludouico Celio Rodigino .

rifiutato: 522. -

Ludouico di La Cerda · 528.

notato. 161.162.163.164 23o.ri

fiutato.5+2• |

Lutatio. 289. 293. rifiutato.

284.difforde da altri. 284.

Macrobio.457.520.523.526.

56 1 .. -

Marcello Donato.lodato.5 55.

rifiutato.45 3.454.5 55.7 18.

Marciano,Giurijconjulto.37

emendato.377. *

Marciano Heracleota, ò più

toſto Scimno Chio. 1 o. 191.591.

illuſtrato.594.notato.75 1.rifiuta

to. 195.2 bo, 2o4: 294. 295. Vedi

Scimno Chio. -

Marco Antonio Mureto. 209

Marco Antonio Sabellico .

notato.63 5. rifiutato. I 48.

Marco Velfero.743.

Marco Vertrannio.rifut. 57. -

Mariano Scoto.199 illuſtr. 216

Mariano Valguarnera · 581 --

587.,
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587. 59o. 669. lodato. 5926o1.

6o4.rifiutato, 584 592. : :

- Martiale. I 27.445.447.479•

514.517.5 19.522.53o.54o.543

$57,illuſtr.317.507.525.754.ri

Acontrato con altri.5 15.537.

Martiano Capella.328.489 il

luftr.49 r. rifötrato cö altri.54o.

S.Martino r.Papa. 2 23.

Martino Nauarro. 369.

Martino Polono.635.

Matteo Radero.rifiutato.3 17

Michel Monaco. 179.181.241

414 42o 462.5o2.lod.52.73.no

tato. 358.398.rifiutato. 52.53.72

I 29. I 8o, 39o.398.503.

Mirfilo Lesbio 639. -

Nicola Damaſceno. illustra

to, Ćº rifcontrato con altri.653.

Nicolò di Lira.rifiutato.36.

Nicolò Perotto, notato, 113.

rifiutato.98.726.

Nonio Marcello. 3 19. 432.

557. 562. illuſtrato. 742. rifcon

trato con altri 742. ;

Notitia dell'Vno,9% dell'Altro

Imperio.riftontrata con altri. 63.

Orfeo.rifcontrato cö altri.758

Ottone Bambergenfe. illu

frato.76. * - -

y Ottone Frifingeňfe : 67.78.

335ilodato. 75, illustrato.65.82

*otato.75.ýifiutato,79. -

Ouidio. I 63.28 2. 32 r. illu

ato.63 1.76o.emendato, 6; I.

:Palladio. 5 1o. difcorde da al

tri. 5 27.

Pandolfo Collenuccio. rifiu

கேர0.170. -

S. Paolino, Vefcouo di Nola,

346.538, illuſtr.34-53.241.495.

647. netato. 652. rifcontrato con:

altri. 241.495.647- « »

Paolo, Diacono di Aquilea.44o

5o I. illuſtr.59.6o.61.7 1.74.78.

22o.521.notato.63 75. rifiutato.

441.rifcontrato com alts i 63.

Paolo, Giurifconfulto. 529.ri

fcontrato con altri. 514.

Paolo Manutio. 21. 45o. lod.

23.notato.23.rifiutato.416.

· Paolo Merola, rifiutato. 564.

Paolo Orofio. 546. 687.illu

strato.479 546 rifiut.33o.37o.

Papiniano,Giuristöfulto. 566.

Pautania. 7. 8. 29. 192.1oz.

214.249.365 591. illuftr.7.194.

778.rijcontracă altri.776,cöcarde

cö altri.593.diftorde da altri.198

• Pelagio. 2. Papa illuſtrato.66.

Petronio Arbitro, 253.272.

illuſtrato.254.275.525.526.dif

Јо 525. . . . |

Pietro, Diaeото Саfineје.179.

illuſtrato 75:rifcontrato con altri.

49 1. rifiutato:437. - :

* Pietro Andrea Mattioli. 5o9.

538.514 lodato. 534.537.notato.

534. . . , ,

- Pietro Bembo. 27 t.

Pietro Bertio.rifiut. I 14 i 15.

Pietra delle Vigne. 17o, ri

frontrato con altri,73o. -

· Pietro La Sena. 268 lod 198.

546.7 26.758.76o.rifiutato 7óo.

Pietro Piteo.S 5. .

Pietro Vittorio. 362.6 to lo

dato,621, notato.62 I • -

“C 2 Pin
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Pindaro 573. «

. Platone.384.385.387.597.il

luftrato.598.rifcontrato con altri.

598. поtяго боҙ,

Plauto.66 1.75o. illuftr. 558.

562.rifcontrato con altri. f6 2.

Plinio Cecilio. 3.38. I 17.166.

22 1.215.325 338.452.487.49o

573.734.illuſtrato 32o.rifrontra

to con altri.325 491. 537.738.

Plinio Secondo. 13. 14, 15, 26

3o.37.44:51.12o. I 23.126. I 27.

128 13 I. i 32. I 34.144.147.1 5o.

151.169.1 74.182.188, 19o. 19I.

197.230.233.2 36.242.244. 255

26o.267.269.277.278.283 , 3oo

3 1 2 3 i 4.3 2o,322 : 3 23.33 I- 334

3 36.344.345.365.366 377.396

405.4 14,41 5.448.419،441.444

459.464.475.478.48o.487.439

5oo 5o 1.5ɔ6.5o7.5 o8.5o9-5 i o

5 i 1.512.5 i 3.515; $16.5 17.5 | 3.

523.52 5.5 26.528.529.5 3o. 533

534.536.537. 538.5 39.540. 541

643.544, 548.5 49.55o 554 55 f.

58557.5هوي59,و69,570.578.598

6O2.618.625.ó 36.637 639-649

653.723.734.767. illuſtrato. 17.

34, 6o. 97. I 34. I 43. i 62.233.

241.246.26 1.262 3o3.3 11.396

4I 1.419.428.447.448.449.459

488.489 499.5o4.506.5o9.52 o

521.522.534.543.5 58.563.6o9

61 5.638.647.663.748.76o.764.

769.difefo.57. I 27.261.544.638

748.emendato. I 27.143.183.269

296. 459, 746. поtat0 - 17. 264.

296.458.5o4.65 1. rifcontrato cố

altri, 234.237.241.262.262-263.

296.3o3.434.436.447.483.484

488.499.5o2. 5 I 1.5 13.514 5 i 8.

522.528.5 29. 532. 549. 563.646

647.661.747.75 6.764 769. сот

corde con altri»I o8.1o9.324.5 L I

concorde feco fiefo. 233.419.609.

76o. difeorde da altri. 386. 526.

549.54 l.diftorde da fe ftefjo. I s z

479,căcordato con altri.2e5.533.

53 f. 633. 638, concordato feco

/teјӧ. 134 ли 1.534.535,747.

Plutarco. 7. 9o.13 3.152.16o--

28o.365.645.73 $.illustrato. I 56.

emendato. I 36.37o. notato. I 52.

19ɔ. 642. rifiutato. 156. 39 2. ri

fcontrato con altri.37o.469.768.

concorde con altri.649 difcorde da

altri. 153.755. - :

Poeta antico, Latino, riſcon

trato con altri.45 $.

Poeta antico, Latino. illuſtra

t0, 5 I 3.52O. -

Polibio, 1o9. I 15. I 17. r1 8. -

133.O.265.28C32ء196.197.2ر:r

333.34o.348.35 1.377.382-388

41o.471.477.47o. 546. 572.614:

634645.682.687.7 12.726.766

lodato.763.776 illuſtrate. 3o. I 17

і і8.192. 33 2.378.417.485.5 і б--

546.599.6o6.675.686.7o6.764

ëmendato.98.1 14, 154.348.354:

417 notato.98.341.riſcontrato că

altri, 26o. 333.388.417.42o 427

42.486,486,496.566-675764

768.773.concorde con altri.ro9s.

i 14. difcorde da altri. 388. 419

concordato con altri, 252.606.

Pomponio,Poeta Latino. illu*

frato.562.

Pom--
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Pomponio Mela. 19o. 383.

487, f68.653-72 I. notato. Ioo.

rifiutato. I 1. 33. 76.743.rifoon

trato con altri, 377. concorde con

altri. 1o9. 324. diſcorde da altri.

22o. 743•

Porfirio. rifcontrato con altri,

cst illuſtrato. I 38.

Porfirione.86.435.441, illu

firato. 5o, rifiutato. 556. .

Prifciano.86.247.297.

Priuilegio dell' Imp. Ottone,

I.a Papa Giouảni duodecimo-739•

Priuilegio dell'Imp. Herrico

1. à Papa Benedetto ottau0.739.

Procolo, Giurifconfulto. 517.

illuſtrato. 528. rifiontrato con al

tri, 528.775.

Procopio. 58.3 13.4oo. illu

frato.61.71. difefo. 33o, concorde

con altri.59.difforde da altri.4oo.

Propertio.zo1.zo9.226.323.

367 illustrato.2 11.21461 1754.

77o. emendato. 2 I 1. riftontrato.

con altri 2 14.494.б і ї.

S.Profpero Aquitanico. illu

ſtrato.52 emcndato. 51.notato. 52.

Proffeno.riſcontr.cổ altri.758

Prudentio. 488. rifcontrato.

con altri494- ....-.

Quadrigario. Io. illustrato.56

Qņintiliano.62.86.87.rifton

trato con altri.661. - * -

Radeuico. illuſtrato.81. . .

Rafael Volaterrano,88, loda

*0.5o1. rifiutato, 426.43o, 45 1.

5oI. diſcorde da altri.451.

Rainero Rainecio.596, rifiu

łato, 597. |- --

- :

Riccardo di S.Germano, 17o

437.472. . . -

Roberto Bellarmino. 5 I.

Romualdo Guarna. 635. no

tato,75. . . . . . . .

Saluftio.384.45o.628. notato.

Sceuola, Giurifconfulto.566. .

Scimno Chio, creduto fin bora

effer Marçiano Heracleotai, ri

fiutato.752. Vedi.Marciano H3

racleota. • • • • •

Scipione Ammirato, lodato.

583. · · -

Scipione Mazzella. I 2o.126.

Scipione Zanelio. rifiut, 426.

Scólíafte antico di Apollonio

Rodio-758. ' , , , -

Scoliaſte antico di Giouenale.

84. " , " , ·

coliafte antico d'Ifacio Zez

ze rifiutato..295. |

Soliaſte antico di Pindaro . "

654-rifcontrato con altri.265, no

tato. 265. - \ , , ,

Sebaſtiano Corrado. 21.

Seneca.38.272.274.3 14,316.

333.487.573.655 illuſtrato. 187.

275.478. emendato. 478. rifcon

trato con altri, 273.325.492.738

Seruio. 9. 1o1.157.158.163.

- 212.232.326.33o.332.366.367

372.384 387.445.45o.47 1.486

490.59,528.545.578.58 3. 69ం

бо4. бо7. б і 3, 628. 649. 645 •

646. 653. 656: 66o. 662. illu

ftrato. 49.55.77.1oz. 345. 334

386. бо8. 61 I • б і 5. 678. dife

fo, 1o2, 66o emendato. 154- 19
- - tat0e
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tato. 99.1 59.377.5 oz. rifiutato.

з45.45о,63 . ri/contrato coя al

tri. 23 - 49 l. 5o2, 6 I 1. diftorde

da fe fieff). 56. * * * * *

Seuerino Binio.lodato. 136.

Sidonio. 85.226.232. 488.

567.599.658 lodato 75o, riſcon

trato con altri.5 r5.

Sigeberto Gemblacenſe. I 24

Silio. I 21.162.163.164.2 12.

2 3 2.258.259.282,; 21.333 342.

353・368.41o.428.++9.45747才。

478.488.5 17.567.572.629 65 3

illuſtrato. 32. 33. 164.237.246.

*:249.3 33.3 f8 366.425.5 22.579

63.o. 69o. 761.762, đifefo. 777.

поtato. I 64, 21 2. 249 432.439.

rifiut. 369. rifcontrato con altri.

232.416.522,578.579.613.614

633.685.69o. concorde con altri.

32.38o. concorde fece stefjo.63o.

Simmaco. 33. I 84.232 476.

489.547.738.78o. illuftrato. 55,

49 2.riftontrato con altri.33.49??

diftorde da fe fiefo. 492. V i

Simone Lunadoro.333.

• Sifenna illuſtrato.319.

Solino.278.281.3 23.3 28.487

625 illuſtr.3o6.312 emēdato.344

notato, 21 3. diftořde da altri, 21o,

concordato feco fieff3.21 3.

Sofipatro Carifio 85.87.367.

illufirato.87. . . * * * * * ·

Spartiano. 43. 1ò4, illaftrato.

69.diffo.57. * - *

* Statio.f45.148.149.1 52.16o

I
63.165.239.248.27o.276.282

3 26. 329.4o1.488. 566. illustra

to. I 46. 164.219.27 t. emendăto.

749 notato 167òrifcontrato con al

tri. 234.566.6 39 concorde con al

tri. 147.difforde da altri. 147.

Stefano Bizāntio. 7. 29. 123.

193.2 5o 295 297.322.332-344

-o48.6 32 ،tl6هo.438.46.36وo

luftrato.7.194.598 oo9. not.5o.

rifiutato. 2o5.471.rijcontrato tot

altri, 598.609 concorae con altri.

7. diſcorde da altri. 7. concordato

con altri,& ſeco fieff). 247. ''

Stefano Pighio.rifiutatº. 184

256.433.

Strabone.7.14 15.38.112. I 16

1 19. i 2o. I 23.1 35.138. 16o 17+

182.183.188.192.198.199.2o1

2b2. 21o.2 11.212.215.220.227.

228.25o25 1.252.253 · 258.259

263.264,272.274.283 ،28 3۰ 29o

295.3ò6.3 12.3 14 3 19. 323 324

33 3-337.342.344.348.381 · 383

384 387.389.39o.4o1.406.434
465.471.478.479.485.491 497

5 14.5 18.526.529.5 3 2.355.J66

568. 572.578.579 588.6oo 6o1

6o7.614.616.62 1622.624 626

63 1.637.638.639 640.642.649

659.662.663.665.668.687-72 I

729.735.739 766.illuſtr.7.9.1o

12.27.2O+ 2 62. 27 2.286.289.

292.3o3.336.339.3 so. 354.39o.

392.43 1.469.477.48o.484 499
5;o.597.611.612.615.623-613:

646.652.663.664.675 677.678

731.762.764.77o. 778. diffo.
zo5.596.647.752.761. ernendá

to. 337.3 54.39o.43 1.notato.152.

156.19ɔ.2o2.3 I 1.337.387.431

459.762, rifiutato. 572.riftõtratº

QQ｡
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«ő altri.24.38.246.262.263-273

3o3 325.3 5o.355.385.4o2.436

47ə 434 497.499. 53 o. 532.568

61 o 61 2.646.663,664:673-729

736. concorde com altrº. Io9.1 14.

125.129.2o4.228.3 24.404 65 I •

684. 694, difcorde da altri - 197.

297.2.zo.23o.28o. 296.387.403 ·

419.54 1.624 628. 651. 675, di

forde da feſteſſo: 116. 493 · 763.

concordato con altri, 27.2o 5.2o6.

sz.3go2.27633.6773.6477:53م

τοηcordato jecofieffδ.741

Suetonio. 2 I. i 48. 2.21.228.

229.2 3o. 09.425.6 58.659.723

73 2.739 iiin/tr.25.150.43 I 45 r.

6 I 8.742 not.45 1.658, rifeðtrato

că altri.429.difforde da altri,3:2

concordato con altri. 25.769., ,

Suida.7.299.779. notato.63 1.

Tauole Capitoline. 712.774.

Teofrafto.5o7. -

teopompo Chio.rifat.279.

Terentiano Mauro. 513.52o.

Terentio Scauro, 599, ,

Tertulliano. 2. illuſtrato. 314.

328. rifiutato.327: - -

Tibullo. 25 o.illufir.16.26.52o

rifontrato con altri, 22.494. 52o.

Timeo. illustrato..29o. rifton

trato con altri 756. - -

Titinnio. illuſtrato.618.

Tolomeo. 13. 3i. 1o1 · 174.

459.477.479. illustrato. 110.3 29.

3 4o. 416.419. diffo. I 1 o. 34ò.

notato. 155.190.3 38. riftontrato

con altri.4.6744. diftorde da al

tri. 1 I O. 419. |- -

Tomaſo di Vio, detto il Gae

. . 159 notato. I $9.

tano.rifiutato.36, -

o Torquato Tafio. lodato. 487:

illufirato 473.487 546 cmendato

473 feco/teſſo concordato $46.

Trebellio Pollione.41. ***

Tucidide. 29. 192. i 97. 295.

579.596.667 illuftrato. 194.653.

68 I. rijcontrato con altri.653.681

concordato con altri. 2ɔ5. , -

Valente Acidalio. 26.

Valerio Maffimo. 3 17. 639.

7c4 71o:illustrato. 1841 87.39 1.

395 768. cmendato. 43 3. notato.

433. rifiutato.776, rifiontrato con

altri 434.436.340 612.686.727

75 S, cºncorde con altri. 75 $, di

forde da altri:54o.7 12.75 5.

Y2:23 Fäitorino . illuſtrato.

Varrone, 87. I 1 o. I 52. 156.

185.326.3 67.5o1.5 12.529.5 3 2

548.552.5 53.557.569.616 648

662. illustrato. i 6. 158.162.486.

5 2o. 5 23.5 3 1.562.66o.emendato

357. $62, notato. 99.5 54.661, ri

fiutato. I 57. rifcontrato con altri.

22. 5o2. 52 o 5 2 3.53 1. 56 2.di

forde da altri. I 53. concordato cö

altri.5 33.

Vegetio. 223. 23o. 404 con

cordato con altri.2 52.

Velleio · 2 1. 2 18. 229. 247.

282.233.288.343.361.365.335

465.474.475.368.638.644 é $3

654, 72o. 729.735.7 37.778 lo

dato. 2o4. illuftrato. 56.2 ) 6.292.

6 t:61 г. 675 7о4.73з.755-етё

dato, $ 1. notato. 2o4. 2c8 · 655:

704.732. rifcontrato

37 C »



R A C C O N T O P R I M O :

37o.455.491.568.61 1.675.72o

733. concorde con altri, 2o4.229.

difcorde da altri. 197. zo7 229.

257.5 26.7о4.7о6.73 2.concordа

to con altri no5.2o6.287

Verrio Flacco. 399.

Vibio Sequeſtro. i 6.3o9.3 29

33o.3 54.662 lodato.445.notato.

397.rifiutato.12 1. -

Vincenzo Lupano - rifiutato,

7.

Virgilio. 163. 189.229.254.

282.3 23.372.387.388.44o.45o

477.498. 519.527,54 f. 567.613

627. 639. 659. lod. 29.47o.628. - 3

illuſtrato. 29, 161. 213.3 33.373.

47 1.472.473.484 495.496-499

5 г г. 577.боо бог.біе.6 || 3.6 || 5

62o. 628.675.742.744, emenda

to. 3o. rifcontrato con altri. 484.

491.49 5,5 і 1.бої біо-бы 3. б75

742.744. difcorde da altri. 221.

386.628.concordato cõ altri. 5o3.

Vitruuio, 26. i 16. 3 Io. 441.

477. rifcontrato con altri.434.

Vliffe Aldourando.5 12.rifiu.

táť0. 544.

VIpiano, Giurifconfulto. 166.

174.566.78o. illuſtrato. I 22. ri

frontrato con altri.256, 514. con

cordato con altri.755. -

Volcatio.rifcontrato con altri.

85.497;

Vuillibaldo,Vefcouo Estaten

fe. 537. |

Zofimo.62.

RACCONTO SECONDO

D E L V o Gн I Е т D в Р о Рo L I

De quali in questo Apparatoſ ragiona.

Bauti, popoli di Eubea, che

pafjaronoin Macedonia,nö

furono i fondatori di Cumain Ita

lia, benche foffer Calcidefi . 21o.

2 Í I •

Aborigini furono i fecondi ba

bitatori del Latio, di origine Eno

tri. 585. Così detti, per hauer ha

bitato ne'monti. 594, che in altra

maniera farebbero ſtati Aborigi

ni i Sicoli, ò gli Aufoni. 595.

gione Nolana.3o.69 3.danneggia

ta dal vicinofiume Clanio, & da’

Sanniti:premiata da Romani. I 11.

36o.698 Suo moltofèrtil campo.

3o.36o.498.

Acque Sinueffane, che appar

tennero alla Campania Felice,non

paiðno quelle, che furono famoſe

per gli loro bagni • 132.1 33.134.

423.ch'eran medicinali, & fnrono

, frequentati da nobili perſonaggi.

Acerra, città nel confine della 13 §. 36.fe non s intenda alquan

Campania Capuana verfo la re to diuerſamente da quelche n'han

-
detto

}
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-"

detto alcuni antichi autori,748.

Ad Ottauo,luogo nella Via

Appia frå Capua,et Sinueſja.186.

466. diuerſo da quello, che tui fù

detto.A Nono. 467.468. ***

Agnano, lago, chiamato pri

mieramente Anglano, fù prodot

ta da’terremoti di quel luogo , čº

da alcuna eruttione di fiamme •

267.268.Sue Terme.268.

Agnena,rio. 134. appreſſò Ca

рна пиона. 268.

Albana piazza in Capua,mol

to frequēte,& delitioſa.552.56o.

755.768. - |

Alife, città de' Fanniti,attribui

ta da Auguſto alla prima regione

d'Italia. 37.414 nella via da Ter

racina in Bепеиетto per Teano,

409 Suofiro frà Venafro,& Tele

/0.43 г.) ио сатро.4 ч б.

Aminei furono i Pelafgi, che

dalla Teffaglia věnero nella Cam

panta ; il cui campo fè poi detto.

Falerno.4 57.527.

- Anagni, città della Campania

Roma ta la diuife dalla Puglia,in

teflt in vn nuouo modo 76.

* . Anfiteatro antico di Aquino,

hora diceſi. Le Grotti de'Pagani.

23 I • , ! -

Anfiteatro di Capua f} edifi

cato nel tempo , gh'ella era colonia

de Romani 723. - * -i

Angri, nuouo castello nel Pro

montorio di Sorrento. 337.

Angulari.cn.Angulane Terme

/ono quelle del lago Anglano,det

tº bora, Agnano.268. - - ;

A Nono, luogo nella viaAp

рілfrа Сарка, су біли:јй. 18 б.

466. diuerſo daquello , che iuifù

detto. Ad Ottauô.467.46$. :

Antignano , rolle incontro del

Lago Agnano, frà Napoli , &

Pozzuoli. 148.149. . . . . .

Apennino, monte, fi defcriue

da moderni peruenir per vn fuo

ramo ne Salentinu. 762. -

Appia via.Wedi.Via Appia.

A Quarto campo già da Latini

detto. Leborio: est da Greci Fle

greo. 26 r. 262. Suaforma.262.

266. Fua mifura.262.

Arabi, popoli dell'Arabia Feli

ce , primieramente habitaron me”

tabernacoli.484. Raragonanfi con

gli Etruſti della Campania Felice.

485.668. * -

Arabia Felice ; paragonafi cạn

la Campania Felice.484.485. Fà

anche detta. Beata; nelche anche

alla Campania fi paragona. 488.

Arcadi, popoli dell'Arcadia ,

věnero nel Latio col lor Rè Euan

dro.586.625.626. Alcuni gli han

creduti i medeſimi , che i Pelafgi.

588. per falfo argomento di alcu

ne loro fomiglianze.589. -

. Ariano, città. Vedi. Equo Tu

tico. - « *

Arpaia. Vedi. Caudio.

A Settimo, luogo nella via

Confolare da Capua in Pozzuoli,

сў іт Сита. 2 61.363,467. - Б.:

Aftruni. Vedi. Gli Struni.

Atella, città,non molto lontana

dalla via Confolare,che conducena

|- f da

|-
\

- -
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da Pozzuoli in Capua. 1 5o.attri

buita à gli Opici. 193. 194. 699.

detti anche-Ofci. 6o9. Sue fauole

da rifo. 61 2. Effendo, forfe, fiata

prefa con Galatia da Sanniti, fù

ricuperata da Romani, 697.698.

con la quale,ch con Capua ella poi

contro di effi feguì le parti de'Car

tagineſi.715. Hebbe il dominio di

vn campo nella Gallia.36o. In L

alcun tempofù come il capo della

regiones chiamata. Liburia. 266.

Credefi, che dalle fue ruine hebbe

origine Auerfa. 361. -

Atene, città habitata nel mon

te , nellido del mare. 3.o5. & nel

Piano. 594.595. fù iſtituita capo

dell'Attica del fuo Re Tefeo. 667.

668 di ciò con Capuaparagonata,

668.

· Ateneo Promontorio. Vedi

Promontorio diSorrento.

- , Atenieſi, condotti da Diotimo,

lor general di mare, accrebbero.

Napoli. 289. 293. Non attefero

molto anticamente alle cofè di

, mare. 29 I. Loro porti.758.

Atina, nuouo villaggio nella

Dioceſi di Caiazzo,nonfừ Atina,

città, che à Samniti tolfer con Ga

latia i Romani. 407.

Atina,città ne'Wolfci.407, for

fe non ella, mà Atella nella Cam

pania, nè con Calatia,mà con Ga

latia, fù ritolta à Sanniti da Ro

znani.697.698. .

Auella,città detta anche.Auel

lano:mon diede il nome alle Auel

laņe: che fono le Nocciuole, ebia:

- - -

mate primieramente. A belline.

345. Si crede fondata da Calci

defi, 345. 633. Il fuo primo nome

fà. Mera. 345. & poi Auella,da

gl'imbelli Etrufi , che vi fi fal

uarono. 345. 346. fuggendo da"

Sanniti » ch'hauean prefa Nola.

678.

Auellino, città negl'Hirpini.

338. abbondante di Abelline, che

fono le Nocciuole. 345. dal qual

lato era vn degli aditi nella Cam

pania Felice. I 18.417.

Auerno, lago, del quale, & del

lago Lucrino fi formò il Porto

Giulio.228.onde poi fù prefo l’vn

lago per l'altro. 541. Fù chiama

to, Etruſco. per gli Etruſci della

Campania Felice. 25o. Sua de

ferittione. 253.254. Fù prodotto

da terremoti , quando quel luogo

efalò fiamme. 267.

Auerſa città nuoua. 361. ch'era: .

fiata caſtello de' Napoletani con

tro de Capuani. 363, fù edificata

da Kannulfo Normanno. 361.362.

363.anche per moleſtare i Capua

ni,& impedire il lor paſſaggio nel

territorio Cumano.363. Fù poi in

lor odio disfatta dal Rè Roggiero,

& da lui ſteſſo rifatta in odio de'

Napoletami.364. Suo campo mol

to fecondo. 363-499

Aurunca, città, detta anche .

Aufona. 444. antichiſſima fopra.

alti colli.472.473. Ne fù creduto.

fondatore Aufone , figliuolo di

Vliſſe. 44o. 473. fauoloſamente.

боз бо4 доро ејёr diнениia de

diffitia
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dititia de Romani.695.fà diſtrut

ta da Teamefi, faoi vicini • 473.

6o4.774. Vedi. Sueffa Aurunca.

Aurunci, detti anche. Aufoni.

443.6oo.619 popoli vicini à Wol

fci.441 445.47o.6oo.765 domi

marono prima di tutti il campo

Falermo.443.444.445. Per la lo

ro grande antichità habitarono

primieramente negli alti monti.

6o1.c3 furono giganti. 6o I. 6o2.

Wedi.Aufoni.Aufonia

Aurunci,cittadini di Aurunca,

congiurarono co' Latini contro i

Romani.695. Ve trionfò il confole

Torquato.774. Fuggendo da Tea

neß, abbandonarono la loro città,

ćºji rtсонсrarono in Ўие/ja. 473.

474 Wedi. Aufoni. |

Aufoni , 44o. popoli per altro

modo detti. Aurunci. 443. 6oo.

619. Hebbero molte città nella

Campania Felice di la del fiume

Volturno. 44o. 47o. Habitarono

di qud, & di là del medeſimo fiu

me. 6o6. Mà più lungamente di

quà, & di là del fiume Liri. 47o.

6oo.6o6 6 to.619. ottenědo que

fii di quà ilprincipato di tutti.765.

Vennero dalle contrade del mare

Аијӧnio. 585.599.6o 5. боб. топ

già paſſarono da quefie à quelle.

77o. Poffonochiamarfi popoli del

la Campania,per efferci rimafi più

lungº tempo, che altroue. 599.6o5

6oó Furono antichiffimi.599.Nö

prefero il nome da Aufone figliuo

lo di Kliffè.603.6e4. Non furono

diuerſi di origine da gli Opici.

6o6. Furono estinti da Romani.

695.Vedi. Aurunci. -

Aufonia,regione prefa in varij

тоdi. 44o. 44 г. 47о, боо, бо4.

6o5.619. Quella ch'eraf a Cam

pani, & voljci, fù pot vna delle

quattro Prefetture de Komani

nella Campania Felice. 717. la

qual nomfà la prouincia, che leg

gefi appellata. Cales, 718.

Auſticola. Vedi. Saticola.

Baia,città di ameniſſimo fito, 3

di palaggi Imperiali. 224. Varie

maniere delle fue ville. 226.754.

Anche altri luoghi ameni furons

detti col fuo nome.225.754. Non

è noto, per qual maniera fè da al

cuno notata d'infalubrità: 225,

Per la fua nuoua fondatione f}

detta città nuoua.272.445.757.

Sue Offriche. 541.542.

Baia,porto. 224.

Barbaricicampiappreſſo Ter.
ractna. 59. v

Bauli, villa appreſſo Baia.222.

224.232.492.

- Beneuento, città de Sanniti

Hirpini • 44. fù attribuita alla

Campania dall'Imp. Hadriano.5o

Reſtituita poi al Fannio, 6o. nefè

il capo 61. La fua chiefa fin da'

tempi molto antichi fè metropoli.

53. Ilfuo Ducato,iſtituito da Lon

gobardı , abbracciò la Campania

frà terra. 7o. 564. Vedi. Caudio.

Beneuentana regione,che ab

bracciò queſta parte d’Italia di

quà di Roma , da alcun fù detta • ·

Auſonia.441. |

f 2 : * Brin

|
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Brindifi , città in cui finiua la .

432. поте dегінацио ал. Cales.τia dppia, 4o 1. Jκ εoman porto

de' Romanì per gli loro affari nella

Grecia,& nell'Aſia 4o2.4o4.

- Caiazzo, città già detta. Cała

tia.3 5 1 non fù di molta fam 1.411.

Calatia, città, bora detta. Ca

iazzo : non fù nella Via Appia.

3 5 1.3 52. Fù picciola città. 353.

Fừ ſcambiata con Galatia. +ɔ6.

41 i 697. Se me tacque da molti.

41 a. Se n'hanno non ambigue me

morie 497 698. Non mancò gia

mai.4 11.Non è certosfè apparten

ne alla Campania Felice, ò pure d'

Samniti. 412 414. Fù contribuita

й Сарна da Silla-72 3,5 но сатро,

499. 421 fй сотртејo nel сатра

Trebolano.764

bea.2o4. . . -

Calcidefi di Eubea edificarono

Cuma in Italia, 197.298 Furono

di origine Ateniefi.2o4 758 759.

Mandarono fuori várie coloare.

2.c4 Quelli,che рајагопо in Epi

ro, confrono i fondatori di Cuma

Italica. 2 Io. Accrebbero Napoli,

paffiado: dall'iſola di Pitccuſu.

289 293. Anche lor fi attribuife

Nola. 342.63 3. Č" Auella. 345.

Caldana di Cilitia fi detto in

alcun tempº illuogo, doue forgono

le medicinaliicqtte Sinueffineap

preſjo gli Alberghi Ceditij. 142.

Caleni,ch'eran dal fato Setten

trionale della Canfaria Felice ·

I I 5.1 16.furonº i tittadini di Ca

les 434. :

|

<

Cateide,città metropoli di Eu
|- -

- - * - t.v.

Caleno,citta,hoggi. Calu 43 I

434 435 vſtofer lo ſuº primisi

u9.436 nè ſenza l'effempio di altri

Літіі поті.438. 439. *//ио сат

po. Caleno. fa alle volte confuſo

colcampo Stellate & col Falerno.

426.427.428. ºſjčudo fiato il ter

ritorio di Cales. 43-l.

Cales, città degli Auſoni, 344.

44o, per altro modo detta - Calc

no: boggi. Calui. 43 I. 432.436.

439. fè da alcuni ſcambiata difi

to con Teano.4 2.433.da altrifù

collocata ne’Peligai,che poeticarně

te nefecer fondatore Calai, 459.

44o. Sua antichità.44o. She mu

tationi.44 г. Ўио тіло 43 3 5 18.

Suoi vafi.557. Prefè l'armi qo'yi

dicini contro gli Aurunci , 2 da

Romani, che poi la fecero lor colo

nia, fù foggiogata. 695. Non le

appartenne la prouincia , che leg

gest abiam ata. Cales.713.
-

-Callicola,monte. 167.-ippréfò.

Cales , 29 dall'altro ſuo lato detto

Trebolano.42o, non fu ncl luºgº,

che hora fi chiama. Caianello: iie

frà Carinola,& la Torre di Fran

colife.421.764.
|

Calui, citta nuoua, fondata da

Longobardi di Сарна пиона, фоне 2

craflata Cales.44 t.nel territorio

à queltempo di Carinola, 442, É

bora in dominio del Conunc de'

Сариані.4+ъ, · . . .

Campana. Vedi. Via Căpana.

Campani furono detti Opici

da alcuni Greci, 29, 193. Alle volte:

• fйгона

|
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furono prefi per la Campania Ca

feana.47o 6oo. Gralle voltefis

rato inteſipergli Tirreni 653.Ot

tenero i luogbºdi terra,& di ma

re della Campania, 195.75 1. Fu

rono da Latini chiamati in queſto

modo i Capuani. 6oo. 649, 66o.

661. Kedi. Etruſci. .

* Campania dinatà lofteffò, cbe.

campo Campana. 14. 17.22-25,

26.3 quelche à Greci Opicia. & .

terra degli Opici 193.194.195.

75 r.nomi più anticbi.194 Dino

me propriò diuenne appellatiuo 6.

cºrfù prefò per ogni luogo fèrtile,

Ø" piano.77.78.82.84.87, čº pia

no, benche inculto:82.-.-^ , :

* Campania terra, valea quel

dhe. Campania. & . terra Cam

pana.26. , : : ,

Campania fà detta in alcun

tempo l'Epiro, 9. il qualnome me

fè dififato prima della guerra,

Troiana 9. . . . . . ; ; ; ; ::

· Campania antica , in Italia

giunfe fin alla Lucania,& alfiume

Salaro.9.6o.646,652. Ĝi dall'op

poſto lato, forfe, fin à Terracina.

6o.3 : Volfi, io8.744. Da alcu

no fè confuſa con la Campania.

Felice. Ioo.7++-- -- * - *

Campania, regione d'Italia,

alle volte prefa più largamente,est

aile volse più ſtrettamente.67:fiù

denominata da Capua, čº da ſuoi

Campani, nongià dal fin piano

campo 75.95.194.661.771 Altri

diffe dalla ſua forma di vn citrao

feno. 99, 6óo, Peruenne dal Pro-,

топtorio di Sinнеº i jºo dº

storrento-t 3.3 1. Fë faukiai a cö

la nuous Campania Romana .

so s 1. & con lå Čampania anti

са. 99. гоо. 743. 744. сӱ сол lя

Catopania Capuana: 99. I oo.

745.744. Ne fu allargato il nome

alle vicine regioni dall'Imp. Ha

driano. 4r. 45, le quali al ſuo pa

ragone crano ſtate ofture, 56.741.

11 fио поте fй анtipojio i quelli

dell'altre di quà di Roma,68 Mac- -

que ne larghi campi di Capua: fi

eftinfe negli anguſti lidi Napole

tani 74. Fù ritenuto dagli feritto

ri con variffignificati. 75.8o. Fù

da Romani nella fixa deſcrittione

feguito il modo della natura. 96.

1 i o 1 12.7o1, Fù per lode detta.

Felice. 97: 484, ch'hora è fuo op-

portuno cognome 98. Si dichiarail

tempo della fua deftrittione. 1o3.

104.1o 5.1o6. Io7. I 1 I. I 12.7oo.

7o1 , & il fuo confine verfo Occi

dente. 1o 1.743 · 748. verfo Mez:

zogiorno. 1o9.744, 76o. verfð

Oriente. 1 I 3. 744. verfo Setten

trione. I 15. La fua lunghezza fie

da ſettentrione à Mezzogiorno.

99. Ioo. I 14 effendo cinta da'mon-.

- ti. I 14.572.& dal mare. I 18:mel

la maniera di vn Teatro, à più to

fia d'vn Anfiteatro. I 17. Suoi im

greſji da luoghi frà terra : 1 18:

343.351 417. Cominciaua da cam- :

pi Kefini, 3 da Ceditii.126.143.

746.747. Lunghezza,largheKKA»

sy ambito fuo.ą8e. Fù detta Feli;
ce per la fecondità,433:4: nè

- qหยุt.4
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queſtafà la fua maggior lode: md

fu quella di feconda.Ċ. amena.

486. Suo paragone con l'Arabia

Felice. 484. 488. 5o8. Ć” con la

Giudea.493.& can la Sicilia:571.

& cỡ le regioni del fiume Pò.645.

Za fua amenità fatiauafacilmēte.

49 2.čr era propria de fuoi lidi di

таre. 487. 488. 489. 49о. 492.

49 r. che nel principio furono fel

uoſi.491. Suoi porti.2 21.Amenità

anche de ſuoi luoghi frà terra.49o

di cui fù più propria la fecondità.

493. 494.499. 5oo. 531. Fù il

granaio di Roma.495. Era la fua

fecondità å beneficio di Capua,fua

metropoli. 495.496. 497.5 16.

Suoi fiori,& herbe. 5o4.767. Sue

frutte. 5oo. Tuoi arbuſti. J 11. Sue

vigne. 5 I 2. Sue vue. 512. 51 3.

Suoi vini . 514 515. 5 1 6. 517.

5 18.5 19. Suo oglio.529. Suebia

de.5 3o.768. Suoi pefci.5 39.54o.

Suoi vccelli. 543. Suoi beſtiami.

544 545. 547. 548.768. Latte

- delle fue vacche. 547. Suo cafcio.

I 26. I 27.548. Sua facile coltura.

548.Sua terra Pulla.549.69° pol

uerofa. 5 5o. Suoi vafi di bronzo,

Ġº di creta. 556. Suoi iftromenti

ruſticali. 553.5 f4. Fù induſtriofa.

5 5 1. nell'agricoltura, & in altre

arti fabrili. 553. 554. 555. 556.

557.5 58. Ĝ" general mercato di

tutto ilmondo.565.566.567. Lo

data di ricchezze. 567.Compendio

dell'Italia.569.57o.571.769. ø

di maggior lode.57o.Nöfono fuoi

infortunij, nè le frequenti eſterne

inuaſioni : nè gli fpefi terremoti.

572. mà gl'incendij del Vefuuio,

29 de luoghi di Pozzuoli. 573

Suoi varij popoli. 578. 579.664:

allo ſpeſſo mutati per la fecondità

fua. 579.769. che dopo hauerne

fatto acquiſto, fi apprefero ad vna

vita molle. 58o. 634.77o. fra'.

quali non fon da porfi i Sicoli.

J95.mà gli Opici.597 gli Aulo

ni. 599.gli Ofci. 6o7. i Pelagi.

619. forfe Cacco con le fue genti.

625. i Greci Cumani d'Italia.

632. gli Vmbri. 636. gli Etruſci.

638.642. i Capuani.646.65o. i

Sanniti, che non l’ottennero intie

ra. 651, 67o.671.672.673.691.

est finalmente i Romani.65 1. che

l'acquiſtarono à parte à partein,

varij tempi, & in vạrij modi.111..

112. 651. 672. 69o.691 692.693.

694.693.696,697,699,700 యౌ

la diftinferoin quattro Prefetture,

716.717.718fiche non fù diſtinta

fin al Filaro in tre parti,come altri

han pëfato.719. Lafudetta ſua di

fiintione non era più in vſo à tem

po di Auguſto.717. mà le fue città

eran diſtinte in municipij,C in co

lonie, maggiori, chº minori. 723.

778. Le dodici città, che ci bebber

gli Etruſci,nonfono ben note 65 I •

652. & nel principio, for/ё, топ

furono città: mà villaggi,adunati

in dodici regioni.652.668

Campania Capuana, che fił

parte della Campania Felice. I 5.

22. 23, 27. 3o.3 1.1o9.479-693.

741.fà da alcuni feco confuſi: 17.

りの・

-
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98.744. & con la Campania »

antica. Ioo. Ella fà la propria

Campania.27.95. Fù la regiona,

ch'era fiata babitata dagli Ofci.

61 1.77o.Nomfà giamai prefada'

S'anniti. 6 51.67o.671.672.673.

691. L'ottennero i Romani per la

deditione de Capuani. I 11. 496.

497 691.692.693, i quali non la

confufero col reſto della Campania

Felice. 23. I 13.718-23° dopo bauer

foggiogata Capua , la iſtituironº

-vna delle quattro fue Prefetture »

rimanendone anche Capua il capo.

1 o4.715. 716.717. la qual fola

fempre dapoi lor conferuò molto

vtilmente la fua fede. 34o. 719.

Wedi. Opicia.

Campania Felice fù da Au

gufo congiunta in una regione cố

ambidue i Latij, co Picentini, Ć"

con parte del Sannio. 37. effendo

rimafo nel primo vfo il fuo nome.

38. creduto da alcuni all'hora dila

tato.42. che l'han detta. antica, à

diffèrenza della nuoua Campania

- Romana 42. - - : *

Campania , che par detta fua

da Floro,non fù la Cordubefc.88.

ne la Reméfe.89.nè l'Italica.89.

9o.nèfù altra Campania veruna.

9.I.
-

* Campania,dimoſtratada Gior

mando final Faro. 65.abbracciaua

Fintiera parte dell'Italia di quà di

Roma,69 istituita, forfe,dall'imp.

Hadriano.69.

Campania,deferitta dall'Imp.

ÄHadriano abbracciò i duc Latij, i

Picentini,& gl'Hirpini. 43. 44

55.743.Giunſe ad Equo Tutico »

& alla Puglia.47.1 i 5.38 6.744

745 à Triuico.5o.& ad Eclano.

51. & verfo Roma à Terracina.

55. & più oltre verſo il fiume

Teuere. 55. Non fù mutata dall*

Imp. Coſtantino. 5o. Vedi. Cảm

pania di Procopio. Campania »

di Giornando. v -

Campania,dimostrata da Pro

copio , peruenne dalla Lucania à

Terracina, 58. Fà defcritta da

incerto autore frà gli anni dell -

Imp. Gratiano, & dell'Imp. Teo

dofio fecondo. 64. O ver me fà au

tore l'Imp. Cofiantino-69. *«

Campania fà da Silio, cº da

altri dimostrata, cominciar dal fè

mo Formiano. 31. & dal fiume.

Vfente. 34. 652. attendewdo,che

bauea di là principio la fina dilet

tofa riuiera-33-34.39.742. Wedi.

Via da Terracina in Napoli. .

* Campania, detta fuada Sofi,

patro, potrebbe parere effer la

Franceſe, 86, mà egli intefè de:

luoghi campeſtri. 87. - , :, : --

Campania Napoletana.Kedi.

Napoletana Campania... , , .

Campania Remenfe in Fran

cia,denominata da ſuoi piani tam

pi.84. in tempi non molto antichi.

85. Ä · -- "

Campania Romana non può

chiamarfi.campo Campano-42:

Fù congiunta alla Puglia, intef"

perlo Regno di Puglia. 76. Di:

се{iஒன்ாகவே ஆக
- 8

-



R A C C O N T O SE C O N D O.

-

gli ſuoipiani campi. 77. da tempi

non molto anticht.79. Da alcuno è

fiata f'ambiata con la Campania

Felice.8 1. . |- -

Campania intefa nuouamente

per lo Principato Capuano · 75.

& in fentimento dello fteſjo Prin

cipato, fй mutato il fuo nome in

quello di Terra di Lauorɔ.771.

* Campano campo, intefò per

la Campania Felice. 14. per la

Campania Capuana. 17., 5 zo.

691.692.693. per lo territorio di

Capua. 2o. 1 oz. per lo campo pu

blico del Popolo Romano, tolto d'

Capuani.2 1.23.429 per lo campo

Stellate. Io3.428. ) . -

Campano campo publico del

Popolo Romano parte della Cam:

pania Capuana 23. benche non fà

di gran mifura. 21. fù mondimeno

maggiore di diecemila iugeri:741

effendo da effi ftato ſtemato in va

rij modi. 22. Finalmente da Ceſare

con altri campi fu diuifo frà" colo

ni, che deduffè in Capua. 24.

condità fita.532. - - -

Campo Falerno, Flegreo,Le

borio, Rofeo, Stellate, Taurafi

no. Wedi neloro proprii luoghi.

Campto für detta da' Greci la

città,da'Latini chiamata Voltur

nO. I 59. . * ,

Canzia,regione di nuouo nome

nel preſente territorio di Capua.

Fe

467. . . . . . .

Capitolio di Capua.425.

Capi Colonia.8. -

Capua, città dell'Arcadia, 6.

detta anche. Cafia.ớ. Cafie:7. edi

ficata da Eneå.7. Sua diminutione.

8. |

della G

|-
|

Capua, città ermania.8.

» CAPVAscittà della Capania.6.

is Italia, 15 nonfù detta.Voltur

no per modo di vn diuerſo nome.

158.669.non fù appreſſò al mare.

375.376. må fra terra 376.377.

per douer effère la metropoli delle

altre. 384. Nè fò dallato deſtro

del fiume Volturno. 377. nè allz

fua riua. 378: 669, mà vicina al

monte Tifata cõ picciola diſtanza.

38o.& lontana dal fudetto fiume

per 19. stadij. 38 1:382. Il fuo fito

fù eletto con molta cura. 382. lon

tano da perigli del mare. 383. in

vn campo affai fecondo , & fotto

vn cielo falutare. 385. quaſi nel

mezzo dell'Italia. 386, commodo

per la vicinanza del fiume Vol

turno. 387. Fu antipofio alfito di

Roma, 385.497.772. da'medeſimi .

Romant. 387. 388. Alcuni l'han

falfamëte ereduta città degli afi.

6 14. altri l'attribuirono à Capi

Troiano, compagno, & cugino di

Enea. 628. 629 altri diff, o, che

prefeil nome da Capi, Re Troiano.

63o, altri, che Romo, figliuolo di

Enea la denominò da quel Troiae

mo Rè Capi.63 I altri,che da lui est

dal fuo fratello Romolo fù edifica

ta. 631. effendoſi concordati molti

ferittori nella ſua Troianà fonda

tione in gratia de' Romani, ő 32.

L'opinione,che ne fece autore Ca

Þi Siluio, Rè di Alba, pertürba le

- hiſtorie
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Felice,& de Latini Albani: 634

63 $. Zuella,che ne fece gli Etru

fci,hà più copioſi, q più graui au

tori di tutte l'altre 635 652 657.

della qualgenteella nella Campa:

miaf metropoli.99.649.& Jeguì

d'effer metropoli della Campania

Сариала,99: 659.795797.7**;

ancor dopo che fi foggiogata da

Romani715 7:6.777 lafuafon

datione, attribuita à gli Etruſti »

precedette quella di Roma: 654.

mà da alt: fè riputata più nuº

ua. 655. che, forfe, inte/ero della

fua ampliatione,656. Furono cre

dute várie origini del ſuo nome.

383.656.657. 669. & quella dal

campo eſfèr di tutte la più věra.

159.657. I Capuani antichi beb

bero perfermo, che il prefe davn

certo Capi, dal quale foſfè ſtata

edificata. 657, che può riputarfi

Еtru/to 659.соте апсbe і тоder

ni Capuani moſtrano efferf per

fuaſi 77o. fiche ella primeramen

te foſfè ſtata detta. Campua: 158.

66ó. Fù in ogni modo il ſuo nome

più antico dell'altrui dire. ở65.

666. 667. ch'era nato prima del

fuo accreſcimento, quando da fuoi

Etruſti fù in nuoua forma habi

tata.667.67 1. alla fomiglianza di

Atene. 667. 668. Alcuni differo,

chefù tolta à gli Etruſti da’ San

niti. 614.67o.671. con lor mani

festo errore. 6 i 5. 671. 672. 673.

hauendonefatto frambio con No

la 678. dalle cui frequenti ſcorrê

historie de popoli della Campania rie quaſi affidiati, fece di fe & 4

ogni jйa coja deditione & Котятъ.

671.672:699691-7a:792774
la qual deditionfò nan fè così an:

pias dura, à fà poi nitatgin
confederatione:7o37o4,7o5.706

frà lor pari: mà ſòlamente nel nor

me.711 712.775.theforfe fu con

tratta dopo vna fua nuoua dedi

tione alla lor fede, 799. 71 o 775.

per la quale oltre del contribuir

foldateſca nelle lorguerre 726 f*

accettato nella città alcun preſidio

de loro ſoldati. 731. Fù di leggi

pari la ſua confederatione con

Hannibale.71 2.776 da lui poi nö

offeruate 713. Fù delle più ricche

città d'Italia.377.721. & in ogni

tempo digran lunga maggiore del-,

l'altre città d'attornò.25.387.465,

486. 568.720.721. effendạfiata

feliciſſima lungamente: 485-496.

720721.722 723. Sua amenită,

est delitic.375: 490.766. Fù fua

proprietà "είβήίκια 493.496.

567768 gli attributi di ricchez
za , & di finghezza della Cam-:

pania Felice eran fuai $67. 568.,

768. la cui fecondità ritornaua

in vtilfuo.495.496.497.5 16. Fù

in varij tempi, & in varı, modi.

riputata vna altra Roma , 72 1. .

722.769.Sua potenza. 726.768.

769. Per alcun tempo fù come la

Rocca de' pòpoli vicini, 639. La

fua republica era in gouerno della,

gente hobile.545. 1јйoieqнitifй

rono di valore,& di numero grani-.*

de 545.546.776.777. Dagli ***

-
S ticbi ,

*
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tichif "aragonata à Roma, & à

Cartagine. 2. a Cartagine, & à

Corinto, 768. Fù da Romani ri

'putata capace - dell'imperio del

mondo.778. Afpirando all'imperio

dell'Italid. 713. per comun vitio

humano non contenta di quello del.

la fua Campania.57 i fi fºggioga

ta, est afpramente trattata di Ro

minische à fuoi edifici; föl perdo

narono.496.71 3.7 14. Diuerſità

della prima,& dell'vltima fua de

ditione.7 14.Sofienne per fe folala

lor guerra.715. più che dalle loro

armi vinta dalla fame. 777. Suo

fato effendo lor Prefettura. 552.

714.715.7 16.729. per lo qual

tempo lor conferuò fincëra fede,cº

giouò moltoà loro eſfèrcitiin mol

te maniere.719.72o. ſuoſtato,ef

fendo lor colonia. 2.465.568.7 2o.

721.722, quando per la fua felici

tà ottenne giuſtamente il cognome

di Giulia Felice. 25. 483. 722.

non effềndo all'hora fiata ſua de

gnità,l'efferfi detta. Republica.12.

739. I fitoi Romani coloni furono

della Tribu Falerina , & della

Stellatina. 4 ; 1. Nel giro del fuo

territorio, difegnato col folco del

l'aratro, furono collocati i termi

ni di ordine di Auguſto.722. Pro

duffe,& accolfe huomini letterati.

73o.779.78o.effendoci anche ſtati

publici profeſſori della lingua

Greca. 78o. Seguì le parti dell'

Jup. Vitellio ingara de Pozzuo

lani,& lafaa gente nobile n’hebbe

srauecastigo. 4o. 256.723. Suoi

vini.5 14. Suoi Cauoli.767.Ci era

gran trafico di oglio.529. Ci fifa

teua il general mercato delle città

della ſua regione. 552. 553.554.

555.556.5 57.558.559.56o. 561.

562: 563. 564. & di altri luoghi

di oltramare. 555.562.566 568.

Suoi vafi di bronzo, & di creta.

556.Suoi vnguenti. 559.Suoi vn

guētarij. 560.561.562.563.565.

Fù bruciata la prima volta da'

Fandali di Africa. 17o. 381. cst fi

nalmente ancbe da gli Africani

Saraceni.285. Vedi.CAPVANI.

Capua prouincia, intefa per

la Campania Capuana. I 1 1.716.

"Ġapva nuoua , edificata da

Landone , fuo Conte, appreſſò il

ponte di Caſilino, nel fiume Vol

turno. 169. i 7o.374. 396. doue fù

Cafilino. 396. mà da Cafilina di

uerfa. 398. 399. Gº nella cofiante

fedeltà verfo i fuoi Rê à lei part.

399. Fù principal fede de Prenci

pi Longobardi, & de' Normanni.

2. E cuſtodia del Regno. 173.4oo.

Ġ fisa chiaue.399. Hà in dominio

Caſtello à mare del Volturno. 178.

74o-fondato la prima volta dagli

antichiffimi Capuanı. 157. & an

che la città di Calui , doue fà Ca

les. 442.74o.fimilinente da Juoi

più nuoui Capuani riſtorata 441.

CAPVANI furono prefi per

gli Ofci.611.6 1 3.779. per hauer

babitato nella lor regione » C ha

uer vfata la lingua , chiamata

Ofca. 48.553.614.615, anebe di

altre
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altregenti comune.615.616.685.

Dicomun fentenzafurono diffir

pe Etruſci, detti ancor Tirreni.

635.652.653. Da alcuni furono

creduti Sanniti. 614. 67o. 671.

679.cö manifeſto errore.671.672.

673. 68o. 681.682. Dopo hauer

habitato ſparſamente, ſi raccolfero

inſieme in miglior modo.485.667.

668. 68o. onde le lor cofe furono

più proſperofe. 485. 673. 689.

& effendoſtati lungo tempo emuli

de Cumani. 21 5.672.681. prefer

Cu ma. 2 a 6-217.218. 499.67I.

67 2. 673. 68o. est vi commifero

feleraggini grandi.2 16. corrom-,

pendoui di più i coſtumi Greci.

216.61 1. Loro cofiumi. 561. Heb

bero biaſimo di fouerchie delica

texKe. 496. f5 I. 558. 643.663.

673. non riputate biafimeuoli me”

Romani.5 o8.me men ne’nuoui Ca

pwani coloni.561.721. Non atte

fero alle delitie del mare.25 5.376

+88.489.491.54o.б92.755, Fи

rono notati di fuperbia. 496.55 I.

572. forfe , per lo vanto delle lor

cofefopra quelle de Romani. 386.

Lero virtù , & numero militare.

27.546.628.68o 688 777.anche

nelle cofe marittime. 726. Loro

dominio della Campania. 18.65o.

691. 693. 694, ancor dopo la lor

prima deditione à Romani. 27.

497.7o5.7o7.714, Dominarono

il campo Falerno.444.694.Ğ più

lungamente lo Stellate.45o. Pof.

federono in Creta la regione Gno.

fia.361.739. Da difenſori de' si

dicini contro i Fanniti, duennero

dedititij de Romani.671.672.689.

69о. 691.79 - 792. 774, та роі

ಸಿ; » Ğ confederati.

7o3.794.7o5.706.707. forfe,per

l'altra lor nuoua deditione, effen

doſi poi commelji alla lorfede.7o9

71o.739.775.quando il lor popolo

fi congiunſe cofudetti Sidicini, ér

co Latini contro imedeſimi Roma

ni. Lo7.694-7o3-29 nèfà priuata

del campo Falerno. 694,7o3.7o4

799. 71o. effendo da eſiſtati pre

miatii loro equiti, che non fi eran

ribellati 7o4. Militarono nelle lo

ro Ale.687.& forfe, nelle loro le

gioni.688. Φin τικ corpoιoίoro

eſfèrciti. 688.7o6.71 1.773 fre-,

quentemente. 712. Ở con valore.

776. fecondo le leggi della confe

deratione. 726. Kistorarono con

amica magnificenza le loro legio

ni, vinte à Caudio da Sanniti.

7o5. & per amicheuole focietà lor

dimandarono, & ottennero le loro

leggi 456.7o5.79673 1. Hebbe-,

ro la loro cittadinanza, 455.456.

687.7o4.7o6.73 I 775.& amici

tia per alcun modo nella maniera,

che l’hebbero i Latini. 688.773.

In varii loro stati vſarono varie

farme nel vestire. 552. Beffauan

fi de’ Sanniti, da’quali eran beffa

ti 472. Alcuni loro ſoldati,che mi

litauano in Sicilia, vi occuparono

perfidamente Entella. 679. 68o.

68 1. mà quelli, che per la ſteſſa

maniera vi occuparono Mestina,

поh fйrono Сариаті . 682. 683.

- g 2. 684. -

*
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684:835.nè quelli,che in Italia öc

tuparono Reggio.686.687.772.

77;.yè non fi accettiche i Capitá

ni militauano nelle Romant ligio

mi. 683. Furonò in varij tempi

tungamente felici. 48 5. 496.72o.

72 1.722.72 3. Aſpirando all'im

perio dell'Italia, diuennero frui

de Cartagineſi, & poi de' Romani.

571, 7 f.3 714. Non furono amici

de Cartagingſi per efferne fati

amici i Tirreni , loro progenitori.

65 #. Fà la loro caualleria nume

rofa , & di maggior valore dellt

Rom ina. 545.546.777. Il lor otio.

fi diuerſo da quello ta' Napoleta

mi. 73o. Ĝi molto più dige#ff} la

lorðinfedeltà dalla fedelfi a'r Ya

poletani verfo i Romaní, 7;o.

Compoàcuato l'Halità, mestolin

doui la creta 536. Vedi.CAPVA.

Capuani di Capua nuoua , di

fpreggiarono di habitar in Sieppo

เi; /l.dicgrotti, & helle anguſtie di

τη moite.4to, Flironoloditi, σ'
-- - - - * } /* a e. * -

premiati della coſtante lor fedeltà

dalli Rà Aragongst 442: Alla lor,

fede è comm jila custòdia, gº la

ch:us :: Regno.鷺 399.4ဝား '

Ča:hido Principato è fiato

Éłło imen přo přith inte Caừipa

nä.75; # di fito. Prentipi Nor

zh::.# hebbe il nòmè di Terra di

Libro:771. Veli. Lờngobardi.

Carinola, città nuouă , falfa

mente è ſtata creduta, eſfèr Cale

no antica. 436. 437.438. Fù nel ･

foterritorio edificata Çalui:442.

.!'itt fi:atione. 463. Kedi. Foro.

-

* Cartagine, che dagli anticbifà

paragömäta à Caput, & à Corinto.

768:778. la cui ruina fi pari alla

loro.778, fò rifatta đá Ceſare,che

ristice quelle altre due.778."

* Caferta,città nuoua fà habita

ta da cittadini della vicina Galá

tia.3 59 cº vi fà trasfºrita la fua

Chieſa Veſcouale. 359. Wedi. Sati

cola.

Cafilinof in alcun tempº det- ,

to il fiume Volturno. 71. 3 19.

397.479. . . . . . . .

* Cafilino,città alla riha delfiu

me Volturno 379. primiềrtacite

dall'vno; & dall'altro Jizo lato; &

poi daldestro filo:389.741;& mð

dimenofÈ compreſa nellaCampa

nia capuana.741.duef congiun

geua con la vía Appia la Latină.

39o.fù lontana da Capita 19 fit

di. 393. 39 r. Fù come vna fita

dogani. 255.394; Çadde al fitº.

cä:ře. iğ9 : 3 §. 335 në #fbffe ·

al f:o rifðrgère,benchè Ceftrc vi

delliff vna colonia, čº poi vna

altra Antonio. 395.722. Il fuo.

campo fè frambiato con quello di

Cafiho.394. il qual non giunſe al

mare 394 395.Vedi:Capua nuo

ua. Ponte di Caſilino: ’

Caſino, città del Latioituðuð,

& poi di altra Campaniache della : |

Felice.43.nella via Latina 4:2: ":

Castello à mare di Stabia.

Vedistabia. . . . . . . .

Caſtello à mare di Volturno.

Vedi.Volturno città. . . . . . '

Caſtello delle Pietre in Ca

· pua.
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pua nuoua:fù da alcunoper error

detto. Caſtello delli Preti. 67o.

Caſtelluccio, villaggio eſtinto,

è ſtato creduto melfito 影afilino.

I 33.393. -- ..

Caudini, non Dauni, furono

nel lato Orientale della Campaniu

Felice. I 14.354. .. ''

Caudio città fà nel confine del

la Campania Felice;nö della Cam

pania dell'Imp. Hadriano. I 14;
1 i 5. 745. nel qual ಶ್ಗ ella fi

comprendeua nel territorio di Be

neuento.744.745.748.effendo/ta

tardoue hora è Arpaia. 353. Ap

partenne à Sanniti Hirpini. 37.

353.354.745: Suoi räubli.767

Caulo, vico appreſſo Capua

antica nella via Conſolare, che cõ

duceua à Pozzuoli, & à Cuma.

515. Suo vino affii lodato.j15.

Cedia,caſtello, 14 r. diuerſò da

gli Alberghi Ceditij. 143. Suoi

habitatori Cediciani. 144. Suo

са про і 25.126. || 27, 14т. 14з.

743 74%, šuº cafeio. I 26.127. '

Ceditij Alberghi , detti dal

campo Ceditio. 14 I. eran vicini

à'bagni Sinue/fami: 142. ;

Cento,già caſtellonelterritorio

di Capua.36o461. ignobile.766.

Chianche, 29 Chianchetelle,

nuoui caſtelli nella via da Capua

per Caudio in Taranto.354. Vedi.

Via Appia. " |

Chieti.Vedi.Teate.

Cimitino,nuouo villaggio pre

fò alle volte per Nola. 342. ::

Circeo Promontorio fifbla:

326. Forfe fi confírië deli. Cann

pania artica. 6ɔ. Suo fezio 747. ?

Ciúird,luogo così deiro ai fał

de del monte Vefauio; non vifa

Taurania. 3 22. må vi fu Cofa.

3 23:ò pure Pompei.759.76o. .

Ciuita rotta , luogo apfrefò.

Carinola, done fè Foro Claudio.

463. - * -

* Clani fà detto per altro modo,

il fiume Liri. I 2o. * * * *

Clánıofiume diuerfo dal Cla

ni, 12 1. fà il fiume Literno 189.

per la fua parte, che verfo i fuoi

fonti. 19o. Fừftambiato col fiume

Sebeto. 19o. 75 r. Wedi. Literno

fiume. , * * · · · ·

* Combulteria, ċittà. 41 r. nel

tratto di Calatia . 41 2.413. par

diuerfa da Compulteria. 414,

763. città de’ Fanniti. 414.

Cordoua,patria di Zucio Flo

ro.88.Sua Campania.84.

Corinto, che dagli antichi f}

paragonata à Capua, & à Carta

"gine 768.778 la cui ruina fè pari

alla loro.778 fò rifatta då ċejare,

che rifece l'altre due.778.

Cofà, città appreſſò il mötte

Vefhuio, fondata dagli Etrusti.

523.759, eftinta dagli incendii.

dello ſteffò monte.3 28. * - - -

Cratera, intefa per la Campa

nia Felice.6o7. O per lo feno del

fuo mare.337.fà habitata tő tanta

frequenza, the rajomigliaua viia.

fola città. 338. . . . "

Cuma , città della Campania

Felice, 19 i, est della Oficia. 29

- - - - - - I 9 I •
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19 r. 192. 194 fondata da Calci

defi, ez dagli Eretriefi di Eubea;

cỹ da Cumani Eolici. 197. 198.

63 3. al parere di alcuni due volte

con varij nomi. 199.c7 hebbe dop

pi nomi. 2oo.2o1.må vna folafon

datione. 2o4.751.752.753. più

antica di tutte le città Greche de'

Calcidefi in Sicilia,& in Italia,cff"

più nuoua della guerra Troiana.

2o 3.2o4.2o 5.206.207.759. Fừ

diuerſa da Cuma Friconitide.

207.Nonfù edificata dagli Aban

ti Calcideſi Tefproti, venuti di

Epiro. 21 1. mà fà accreſciutada'

Teſpoti, posteri di Hercole.21 1.

633. Da alcun fà chiamata Gran

Dicarchide.2 53,754. Perfeuerò

in moltafelicità lungo tempo. 21 f.

fin chefù conquiſtata dagli Etruſti

Capuani.2 16.217.2 18.638.646

68o.che vi commifero atti disbono

reuoli, & dishoneſti. 21 6. Ở vi

corruppero i coſtumi Greci · 2 16.

61 1. Fù poiper la fua fedeltà ver- .

fo i Romani in mobil grado. 2 18.

725. & vacua, ò di moleſtie, ò di

habitatori. 141.219. non effendo

più del dominio de'Capuani. 71 5.

fenza faperfene il modo.72 5. Ella

Jola , Ğ Napoli,delle città della

Campania à tempo de' Gothi era

cinta di muri.6 I. Correndo il vi

gefimo terzo fecolo della ſua fon

datione fè disfatta da Napoletani.

2 zo.Suoi nobili vafi di creta. 557

Suoi cauoli.767. Vedi.Dicarchia.

Fiegrei campi. Napoli.

Cuma Eolica, detta. Friconi

-:

S E C O N D (). -

tide. 2o6. fà la patria del padre

di Heſiodo : non la Italica. 2o7.

Suafondatione.2o7.

Cuma Friconitide. Vedi. Cu

ma Eolica.

Cumani d’Italia dominarono

quella parte della Campania Fe

lice, che fù da effi tolta à gli Ofci.

633. Loro felicità. 2 15.216.638.

& viuer dilettofo.634. Lor guer

re con gli Etruſci, 19o. 248. 638.

643.681. Si faluarono in Capua

coloro, che fuggirono dal loro Ti

ranno Arifiodemo.656. -

Cuma,città in Eubea,da alcu

ni affermata,da altri negata. 198.

non fù veruna.2o 5

Cumani Eolici, diconfi da al

cuni, hauer fondata Cumain Ita

lia.204 ilche da altri fi niega,nèſi

poffono concordare. 2d8.

Cumano campo in Italia:776

fù compreſo nel Capuano.3 o 499.

Primieramente fù detto. Opicia.

cr. campo Flegreo. 196. 646.

. Sua marauiglioſa fecondità. 499.

Dauni,pafjarono in fauor degli

Etruſci cötro i Cumani.638.643 •

Dicearchia, città, detta poi.

Pozzuoli. 245.2% da altri nel nu

mero del più. Dicearchei.753. fù

primieramente l'arfemale, co ön

porto de'Cumani. 246.& con l'ag

giunto di Grande fù inteſa per

Cuma. 253.2 74.7 54. Vom prefe

queſto nome dal ſuo giuſto gouer

no : mà da alcun buomo chiamato.

Dicearco.248.Wedi. Pozzuoli.

Draco, & Draconcello fè
detto
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detto in alcun tempo il fiume Sar

Ilo.3 3o.337. -

Eclano, detta anche Eculano,

città negl'Hirpini nella Campa

mia dell'Imp. Hadriano; & non

giả Capuafà la fede del Campano

Kestouo Giuliano, famofo heretico

Pelagiano,ch'hora è detta.Fricen

tO. 5 H. 52. :

Emporia , città in Hiſpagna,

formata di due città di varie genti.

285.3o 5.

Enotri, popoli di Arcadia,che

prima di tutti i Greci vennero nel

Latio, furono gli Aborigini.585.

& col nuouo aiuto de'Pela/gi,loro

parenti, ne difcacciarono i Sicoli,

586. mà da alcuni, neper Abori

gini , nè di tanta antichità fono

fiati accettati. 59o. 591.592. per

hauer data fede à Poeti, à quali

contradicono gl' Hiſtorici. 39 2.

J93. -

Entella città di Sicilia, fù per

fidamente occupata da alcuni fol

dati Capuani.679.68ɔ.681. . .

Epiro fù prima detta Campa

. [213.9. -

Equa, villaggio nel Promonto

rio di Sorrento di antico nome.7ól.

鷺 regione appreſſo Sor

7f77t0.-76I.

Equo Magno. Wedi Equo Tu
T1CO, - -

Equo Tutico,città anche detta.

Equo Magno. nel confine della

Puglia, & della Campania : de

feritta dall'Imp. Hadriano,ềhora,

.47.48.rianoاھ

Eretria, nobil città in Eubea,

2O4.

Etruria fù prima habitata da:

gli Vmbri, & poi dagli Ftrufci.

637.ớ- degli vni,& degli altri fù

la prima fede. 594.639.

Etruſci, 29 Tufci, furono da" -

Greci detti. Tirreni. 29. chº da al

cuni riputati non diuerfi da Pe

lafgi ; & da altri loro compagni.

. 623. 639, dopo de'quali ottennero

la miglior parte de loro luoghi.

624.627. Da altri furono creduti

di origine Lidi - 623. 624. 626.

627.638.639.642. 648. da altri

natiui d'Italia. 624. 627. 638.

Erano periti delle cofe facre, cº

degli augurij,626.659.Loro anti

chità.639. potenza.640.644 645

lingua. 659. 669. Dall'Etruria

paffarono alle contrade del fiume

Pò. 639.64o.641.642.644 645.

& mella Campania Felice · 642.

643.644 645. prima dellafonda

tione di Roma.644.645. douefu

rono feguiti poi da quelli, che par

tirono da luoghi del Pò,fuggendo

da'Galli:643.644.663. w ci beb- .

bero lunga,& ampiafignoria:627

fin al fiume Silaro. 646. 771. G

fecondo il lor coſtume dodici città.

647.648.65 1.652.bora non tutte

ben note.651.652. in vna republi

ca;ch'era diſtinta da quella delle

loro città dell’Etruria, cº da quel

la del Pò.648. diuerfe effendo ſtate

le loro metropoli. 649. Tolfero la

campania à Cumani.642. i fatti

de quali furono conffi con
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del resto della lor gente : 645. La

loro rvina fù pari à quella degli

Etruſci del Pð. 643. che diuenuti

molli per la lunga felicità, mal fi

difefero da Sanniti.663-Vedi.Ca

pua. Capuani.Sanniti.

Falerno campo, non fù nella

Campania Capuana. 16. 28. fu

nella Campania Felice, & profi

mo d’Volſci. Io8.445. 446.744.

Fù alle volte confuſo col campo

Stellate.426.427. Fù preſo in–a

varij modi. 429.446. 447. 448.

Fù primieramente poſjeduto da

gli Aurunci. 443. poi da Pelafgi

443. appreſſo dagli Etruſci Ca

puani.444 finalmente da Romani.

444. 694.7оз. 7о4 per vпаЈйа

parte.444.445. Fù lodato,di effer,

fecondo di vino, & di biade. 448.

Fù detta dal ſuo nome la Romana

Tribu Falerina.45 r. I ſuoi arbu

fii piantauanţi di Olmi. 5 1 1.767.

Le fue Vigne eran coliuate con

peculiar modo.5 12. Sue vue.5 13.

5:2 i. Suo vino di gran lode, ČF di

gräde abbödanza-5 19.5 2o.Šº di

carijimo prezzo.767. I edi.Ami
Il C1. - *

Falerno,monte, creduto effer il

promontorio di Poiilipo , C" da

altri il monte Gauro. * 35. fà il

monte Mastico.445. -

Falerno, villa nel campo Fa

lerno. I 3o. - -

Falero. Vedi.Torre di Falero.

Falero, porto antichijimo degli

Ateniefi.758.

Fereciadi. Vedi.Pozzuoli.

. Flegrei campi appreſſo Capua ,

Ở appreſſo Nola. 3o. 259.

fecondi. 196.197. appreſſo Cuma

39.196.259 fйrono propriamente

il campo Leborio.197. 26o, nella

regione Ситата. 264. донеaice

uafi,hauer Hercole vinti i Gigan

ti. 197, 264. per efferne vfeite

fiamme. 264. 265. Col medeſimo

nome fù detto ogni nobil campo.

196.197.26o.Vedi. Foro di Vol

cano. Leborio campo. -

Fontana Arramata nella Cã- .

pania Felice verfo Sinueſſa,da al

cun, forfe, fù intefa pe le Acque

Sinuefſane. 134 423. Vedi.Ac

que Sinueflane. - - **

Forche Caudine.348. poi det

te Furcle. ch'hora fi chiama. For

chia.353. , ്.

Formia, città, hoggi castello,

chiamato. Mola, onde сотіпсіана

la piaceuole riuiera della Campa

nia Felice.3 1.33.742. Ĝi anche la

Jua piaceuolezza frå terra.742.

Foro Claudio, città.462. fon

data, forfe, dagli Aurunci. 463.

Dopo la ſua ruina la fua chiefa.

Vefcouale fù trasferita in Cari

nola,doue ilfuo popolo era già paf

fato.463.464. -

Foro di Volcano. 254, hebbe

queſto nome per effalar continua

mentefiamme. 258. Non fù il cã

po Flegreo.2 59.26o. Sua forma.

267. Fù vn de colli Leucogei.757.

Foro Popilio , ò ver Poplio,

città dallato deſtro del fiume Vol

turn0.459. rimaſe lungo tempo in

- * piede,
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piede,dopo hauer mutati varij ha

bitatori. 46o. diuerfa da Foro

.Claudio. 462. nè di gran nome.

| 766.

Franchi furono detti da gli

orientali tutti gli buomini di oc

cidente.67.598.

Fricento.Vedi.Eclano.

Galatia, città appreſſo Capua

nella via, verfo Taranto • 355.

mentouata ſpeſfè volte dagli ſcrit

tori antichi col nome di Calatia

356.3 57.3 58.4 1o. 697 fà nella

Via Appia frà Capua, & Caudio.

357. & con Capua, & con Atella

feguì le parti de' Cartaginefi con

tro i Romami.3 58.41 I. 71 5. Sue

vltime calamità,onde la fua chiefa

Vefcoualefù trasferita in Caſerta,

citti nнона.359.

Galli , ch'entrarono i primi di

tutti nell'Italia, difcacciarono gli

Etruſci dalle contrade del fiume

Pò.641 · 642. -

Gallinaria felua. 237.

Garigliano fiume, già detto.

Liri : non prefe il nome dal monte

Gauro. I 19.12o, mà dalla Maffa

Gariliana. I 2o.

Gariliana maffa. I 2o.

Gaudo,campo,detto dal barba

ro nome.Gualdo.242. Suafecon

dità 263. :

* Gauro, monte appreſſo il lago

Lucrino.232. & per altra parte à

Pozzuoli, 2; 2.1 38 fecondo di vi

то. 23 3. 239, 24o. 243.47о.5 16.

da quellato, 237. fiche da alcuno

eglifà creduto,eſſere il fommopre

gio della Campania.517. fue viti:

233.5 16. Fù da alcuniſtimatoref>

fer il monte Falerno. 234. da altri

effere appreſſo Sinueſſa. 236 da al

tri appreſſo Nocera.236 da altris

che furono tre monti nella Campa

nia Felice di queſto vn nome.236.

che vềgon rifiutati. 237.238.239.

24o.241.242. Fù chiamato voto,

percioche contiene vna ampia ca

uità.244.266. laſciataui dalle an

tichiffime fue eruttioni di fuoco.

245. Nella vicina ſua contrada.--

nafce il folfo. 56.

Gauronica poffeſione nel ter

ritorio Sueffano.241. non prefe il

nome dal monte Gauro.242.

Giganti della Campania fupe

rati da Hercole. 196. 259. 263.

furono fauolofi.264.3 12.572.6o2

Furono fuoi veri giganti gli Au

runci.6o 1. 6o2.& Cacco con la

fuagente.627. Vedi. Leuternij.

Giudea paragonata alla Cam

pania Felice.493. * ·

Gli Struni, monte frà Napoli,

& Pozzuoli , doue fono le cacce

Regali. 254. è voto, per efferne in

alcun tempo vſtite fiamme. 267.

Etimologia del fuo nome. 756.

Suoi bagni.756. ,, *

Gnofia regione in Creta, pof

feduta da’Capuani.361.739.

Greci , che furono numerati

frà popoli della Campania Felice,

furono i Cumani 633. .

Grotte frà Pozzuoli , & Baia

per error fù confuſa con quella

frà Pozzuoli,& Napoli. 272.757.

h Grotte

–^
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i Grotte frà Napoli , & Pox

zuoli, deſcritta da alcuno eſfèr di

molti fiadij, & da altri di molte

miglia. 273. & creduta del tutto

oſcura,G molto baffa.274 fù alta,

est non del tutto ſenza lume. 275.

& di lunghezza di vn miglio.

276. v · :

, , Grotte di S.Michele Arcange

lo nella Dioceſi di Caiazzo. 4 i 1.

Hercolaneo, città frà i fiumi

Sebeto,Gº Sarno appreſſo il monte

Vefuuso alla riua del mare . 3 19.

in vn promontorio. 3 2o. 326. fù

creduta opera di Hercole. 32o.

328, 586. nel cui porto hebbe ri

cetto la ſua arm ita. 586- 29 folea

dimorarui vna parte dell'armata

di Mfeno. 32o.del qual non fi leg:

ge.chHannibale haueffè cercato di

ottenerlo. 3 21. Da alcuni è ſtata

fcambiata con Tibure, città Her

culea. 32 I Fà confumata dagl'in

cendij del ſudetto monte,327 L'ot

tennero fucceſſiuamente gli Ofci,

gli Etruſti,i Pelafgi, & i Fanniti.

3 24.61 1.che n'eran fignori,quan

do attaccarono la guerra co Ro

таті. б93. |

Hirpini, popoli, prole de San

niti. 3 39. 665. La regione del lor

nonne fè aggiunta alla Puglia da

Auguſto. 44. c3 alla Campania

Felice dall'Imp. Hadriano 45. Da

alcuni ferittori non fi mentouata.

56. 743. Fù reſtituita al Sannio

daincerto autore.6o Dalfuolato

f) vm adito nella Campania Feli

ce per Auellino. 118.3 39.

Hofteatini furono i cittadini

di Holtia di Aterno ; Holtienſi

quelli di Hoſtia del Teuere. 87.

Contendeuano del lor linguaggio

co'vicini habitatori di Teate.s7.

Hoftia città fondata nella boc

ca del fiume Teuere per commodi.

tà delle fue nauigationi.174 Wedi.

Hofteatini.

Ionij, ch’edificarono Pozzuoli,

furono propriamente i Samij.247

Italiafu diſtinta in varij modi.

65. 95. Ilfuo mezzofù giudicato

in varii luoghi. 49. 586. Tutte le

fue lodi cöuengono alla Căpania.

569 57o. Da altri le fù tolta, da

altri data la palma ſopra ogni luo

ჯ0.57o. -

Lacedemonia. Vedi.Sparta.

Lagno, fiume, già detto. Cla

nio. I 9o.

Lago di Literno: bora detto.

Lago di Patria. 19o.

Lariffa , città de' Pelafgi nel

campo Falerno,molto anticamente

eftinta.458.459.

Latina via. Vedi.Via Latina.

Latini furono prefi per gl'Ita

liani.598.et per ogni occidentale.

598. Il lor Regno non giunfè nella

Campania. 634. Dimandarono d'

Romani, di bauer vn proprio lor

confole ne'loro eſfèrciti: Gr lafteffa

dimanda anche fecer poi i Capua

ni. 648.7 11.773. Contro de' Ro

mani prefero l'armi col Capuano

popolo,& con altri; & rimaſi per

ditori, furono priuati del campº

Latino. Io7.694,7o3.774. .

Latio
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Latio nuouo fà deſcritto da'

Romani, quando deferiſſero la

Campania Felice. Io4, 106.197.

I I 2.

Latio vecchio,& nuouo furo

no da Auguſto congiunti in vna

regione con la Campania Felice,

cớ con parte del Sannio,& co Pi

centini, 37. ritenendofene mondi

meno i primi loro nomi.38.&-con

gl'Hirpini dall'Imp. Hadriano.

44. ilche dagli altri Imperadori

non fù si offeruato.69.

Lattario monte nel Promonto

rio di Sorrento. 337.detto dal lat

re delle fue vacche, 547.Medi.Let

Tc1 e.

Leborio, campo. 3o. da Greci

detto. Flegreo.26o. Suofito.261.

415. 426 5о4. Ўиатијига,262. .

Produce perfe fiefſò le Rofe. 262.

263.5o5.Suafecondità.262.263.

53 1.5 34. In alcun tempo mandò

fатте,264 265 Уиаforта, 262

266.Vedi. Liburia. »

Le Galazze diceſi boggi il luo

go,douefà la città Galatia-357.

Leftrigoni, ch'habitarono nella

contrada di FormiafuronoGigan

ti. 6o 2. 6o 3. & della gente degli

Aurunci.6o 3.

Lettere , città nuoua, nel Pro

montorio di Sorrento, detta dal

monte Lattario.3 37. 547.

Leucogei colli, hora la Lume

ra. 245.266.756. fà Napoli,ć”

Pozzuoli. 269. appartennero d'

Napoletani. 269.27o, non intieri.

757

Leuternij giganti di Liternos

fuggendo da Hercole paſſarono ne'

Salentini. 182. non già nell Etru

ria, 25o. .

Liburia,regione,detta dal cam

po Leborio. 266 Vedi.Atella.

Lidi,popoli della Lidia,da alcu

ni furono creduti progenitori de

Tirreni, 623.624 626.627.638.

639. -

Liparefi furono da Auguſto

trasferiti in Napoli, 3o7.

Liri, fiume, fù il termine della

Campania Felice verfo Occiden

te. Io 1. hora detto. Garigliano.

I 19. Ó anticamente. Clani.ò ve

ro. Glani. 12o. diuerſo dalfiume

Clanio. I 21. Egliset non il Sarno,

è fpinto dalle acque Veſcine. I 22.

Fù anche chiamato . Minturno.

122.319.479. Senefì il parago

ne col fiume Volturno.163. Fù ma

uigato. I 66.

Literno, città denominata da’

giganti Leuternij. 182. frà il fiu

me Volturno,& Cuma. 182.à can

to al mare. 187. Fù colonia de'

Romani,183.184. Ó poi lor Pre

fettura. 28. 715. Per lungo tempo

fù in buon grado . 184. Non fù

Kico.184. Il fuo campofù in parte

fecondo,& in parte infecondo.185.

profimo al fecondijimo campo Fle

greo. 187.Vedi,Vico di Pantano.

Literno, fiume, detto dalla vi

cina città Literno. 189. chiamato

ancor Clanio verfo i fuoi fonti :

189. 19o.fù fcambiato da Greci

colfiume Liri, 121.col.Saone. I 32
h º col
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col Volturno. I 54. Ó col Sebeto.

19o.7 5o.751.

-- Literno lago. 185.

Longobardi, intefi per glºfta

liani. 598. Ottennero facilmente

in Italia i luoghi frà terra,non–

quelli à canto al mare 7o. Si dilet

tarono molto de' bagni. I 35. Riten

mero il Prencipato di Capuafin al

l'anno 1o.58 di Criſto.464. Ne di

fcacciarono per alcuni anni i Nor

тапті. 77 г.

Lucani furono prole de Sanni

ti, padri de' Bruti4.665.

Lucania, regione proljima alla

Campania antica. 9. i I. Ioo.744

Lucano campo. I 1.

Lucrino lago proſjimo al lago

Auerno, onde fi formò il Porto

Giulio, 2 z8. Fù molto lodato, Ć”

di grofè rëdite per le fue Ofiriche.

231.54o.541.Fà ingombrato dal

Monte nuouo. 23 1.2 44.3 26.

Lumera, monte. Vedi. Leuco

gei colli.

Mamertimi, gente Campana,

che dopo hauer militato in Sieilia

vi occuparono perfidamente Mef

fins 682.68;.& prefero illor no

me da quello di Marte chiamatº.

Mamers. nella lor lingua Ofca.

683. 684.685.furono Campani

Sanniti di Nola.684-685.

Marcina , città fondata dagli

Etruſci della Campanía.646.652

664 674. fè poi habitata da San

niti.665.674.

Maracini,inteſi pergli cittadi

ni di Teate.87. "

Maffa Equana net Promonto

rio di Sorrento 3 37.761.

Mafia Lubrenfe nelpromonto

rio di Sorrento.3 37.761.

Mafiaquano, nuouo villaggio

nel promontorio di Sorrento:detto

quafi, Mafia Equana.761.

Maffico,monte. 13 2.233.238.

24o.241.765 nel campo Falerno,

che fà anche detto col fuo nome.

445. 516. molto fèrtile.47o. Fừ

degli Aufoni 47o.

Mater Magna, luogo is confi

me della Puglia, c” della Campa

nia,deftritta dall'Imp. Hadriano,

поп fй арprefо Аuellino.49.

Mazzone delle Rote,campo di

тноио поте. 2б3 . тоtto berbofо.

426.5o1.da alcuni per errore cre

duto lo Stellate.426.45 1.5o1.g?"

da altri il Leborio 5oo.5o 1. Fừ

detto dalla copia,ebe vi è natural

mente di quelfiore. 263.5oo.5o4.

non dalla rugiada. 5o I jo2.nè dal

nome Mafia. 5o2. 5o 3.

Mefino, nuouo caſtello, estinto,

ondefù detta la Rocca Monfina.

I 3 I •

Mera, città, fondata aae Re

Mnrano. 345. detta poi. Auella.

daglimbelli Etruſci, che vi fi fal

uaronosfuggendo da'sanniti,occu

patori di Nola-345.346 678.

Meffina, città di sicilia, daua

al feruitio de Romani vna maue

per la fua confederatione, 7; 5.

Wedi. Mamertini.

Minturno, città.36.nella bocca

del fiume Liri dall'vno,& dall'al

tro
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tro lato, alquanto lontana dal ma

re. 123. nella via Appia. 123. Fà

degli Aufoni, & de Samniti, 123

44o. 469.471. Fù conquiſtata poi

da Romani.695. Si eftinſe à tempo

di S. Gregorio Magno. 123 . . .

M inturno fu detto il fiume Li

ri. I 2 2 3 9 479. -

Mifene nel genere feminile, ć”

nel numero del più città intefaper

Cutna zo 1. 214 · 222.753 · :

Mifeno, città. 221. G Mifeni.

2 21.22.2.75 3.alfinef* detta.Mef

fena. 223.Suo fito.753. Sua vlti

ma ruina.224. - «

Mıfeno,nobilporto negli Opici.

193.194.diede il nome alpromon

torio Mijeno:ò da lui il prefe.221.

Vi collocò Auguſto l'armata Mife

nate.2 52. laſciando à mercadanti

quello di Pozzuoli..253. \

Mifeno, promontorio detto dal

nome di vn compagno di Vliffe, ò di

Enea. 22o. Il fuo feno, Ø i fuoi,

porti eran famoſi per la vicinanza

di Cuma. 214, 753. Rumirauail,

mare Siciliano, & il Tujco. 754,

Mondragone, nuouo caſtelio,

riforto dalle ruine di Sinueſſa.

i 29. non prefe il nome da alcun–

dragone, cbe vi dimoraua, mà il

prefe da alcun huomo, chiamato •

Drogone. I 3 I.

Montanino.Vedi.Tifata mon

te.

Monte Barbaro dicefi nuoua

mente il monte Gauro dalla di

znora, fattaui da Saraceni. 2; I.

Monte Nuouo, nato appreſſo

۔ےہ

Pozzuoli,ingombrò il lago Lucri

no.231.244.326.Sua cauità.244°

266. |

Monte Vergine,credutofalfa

mente effer illuogo,già detto Ma

ter Magna.49. -

• Monti degli Aurunci - 469:

nequali bora è la Rocca Monfina.

472 473: . . . . "

Monti degli Ofci cingeuano

da vn lato la Campania Felice.

1 14.alla finiſtra del fiume Voltur

no. 471. Verfo il Sannio furono

detti Monti de' Sanniti. 472.

Monti de Sanniti cingeuano

da vn lato la Campania Felice.

1 14.allafiniſtra delfiume Voltur

no. 471. Verfo la Campania furo

no detti Monti degli Ofci.47 2.

Monti di Sorrente. 5 1 3 5 i 4.

Napoletana Campania può

dirfi la riuiera della Campania »

che non fù prefa da Longobardi,&

ritenendo il comun nome , ne fà .

Napoli il capo.69.

-- Napoletano campo.gº.cam

po di Napoli fè detto il luogo,

doue era fiata la città Partenope,

anche chiamata. Palepoli. 3o4.

Napoletano Ducato.75.547.

Napoli, città, habitata da vn

popolo in due città. 278. quaſi in

due regioni.279.3oo. 3o I che due

città eran già ſtate. 28o la più an

tica detta, Partenope.c3 poi. Pa

lepoli per cognome:& la più nuº"

ua.Napoli. So. 281. viciniſſime

di fito. 3oo. 5 o 1. 3o 2. 393.394”

365. c3 in varij tempi frambie-

- ноітет
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uolmente l'vna di maggior dignità

dell'altra. 757.758. Non fù da

Auguſto chiamata, nè iſtituita.En

neapoli. 28 1.757. Fù edificata da'

Cumani d'Italia dopo lungo tem«

po della loro fondatione. 287.288.

724 Fù detta in Greco. Nuoua »

città. in paragone di Partenope»,

città più antica.283.284.285.con.

la quale poi fi congiunfe. 285.286

294. 3.o5. fiche aile volte furono,

confuſi anche i loro nomi.282.299.

3oo. Fù di tempo in tempo accre

fciuta da’Calcidefi, da' Pitecuſani, ,

cớ dagli Atenieſi. 289.29o.29".

724. Le varie opinioni della fua

fondatione poljono in vn conuene

uole racconto adunarfi. 292. 293.

294. Prefefcambio, chi l'attribuì

à'Foccfi.294.6 chi nefece autore

Hercole. 295. Suofito. 3o2-3o3.

Non giungeua al mare. 3.o5. Pri

uata dell'aiuto de Cumani, foggio.

gati da'Capuani, vi furono intro

dotti i Nolani per fuo prefidio. .

286.3o 1.724. non fenza domeſti

ca feditione · 676. 677. Affèdiata

da Romani . 278. fi refe alla lor,

fide. 3o1.71o. 724, ò fà alla lor.

fede refa da' Sanniti, & nefeguì

vna perpetua confederatione.3o3.

7 Io.724.725. per la quale,benche

ella fà loro non fù del tutto pari.

726 bauendo lor pagato alcun tri

buto, & contribuita alcuna naue,

G” vbidito nelle fue liti co’ vicini

alle fentenze loro.729 vi hebbero

ficuro ricetto i loro efuli , & i fug

gitiui. 728. ilche per lungo tempo

fù offeruato. 732. mè vi tennero

praſidij de loro foldati,731. alche

altri par di contradire. 732.733.

Del fuo dono di 4o-tazze di oro

accettò il Romano ſenato vnataz

za fola in ſegno della confermata

loro confederatione. 728. la quale

fù più grata à molti Napoletani ,

che la Komana cittadinanza.73 I.

Non appartënegiamai à gli Ftru

foi di Capua. 693. nè da Romani

fà deferitta nella Prefettura della

Campania Capuana;nèin veruma

delletre altre Prefetture della Cá

pania Felice.7 18.724. 726. Non

fù prefa da Hannibale. 725.726.

Nonfù colonia de' Romani fuorche

nel nome per honore, ſenza muta

tione defuoi Greci habitatori.3o8

733. & per dono, & premio della

fedeltà fua.733. al part, che altre

citta, ø altri popoli per la lorofe--

deltà da effi anche ottennero alcuna

libertà in varij modi. 734.735

.Quel fuo contribuir alcuna naue

à Romanifù vnaſpecie di fruitừ.

73 5. della quale, & di ogni altra

fua ſubiettione,forfe, poi fùfatta

libera. 736. non da Cefare, fecº

adirato,per l'amorfuo verfo Pom

peo:mà da Auguſto.737. Non heb

be Martiri. I 37. I 38.737. Ripu

gna al dire di vngëtile autore an

tico , che per la predicatione di S.

Pietro Apoft. foffè diuenuta Cri

ftiana.737.738. Leggefi chiamata

Republica: intendendoſi la comu

nità, non la degnità delle fue coſe

publiche. 738. della quale nonpuò

- trafi

|
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trarf argomento dal fixo dominio

delle vicine iſole ne'tempi più an

tichi.739.ne men da quello ne più

nuoui, quando nonfù libera dal

l'altrui fignoria.74o.fiche fiù vna

certa fua franchigia quella,chefua

libertà leggefi taluolta appellata,

74o. Filaſcia,che altri fpieghi co

me non di lei, nè di altra città del

la Campania , mà di Pozzuolifù

detto, che ritenne le fue proprie

leggi 74o.Fù ſempre cara d'lette:
rati. 287.3o7.725. & à' Romanis

fi per la coſtante fedeltà ſua, come

për gli non mai intermestfiaorstwa

dij Greci.216.286.287:3o6.3o7

7297 33. i quali vi menarono vi

ta piaceuole. 253. 729.. & ne fà

chiamata.otiofa.3o7 intendendo

fi dell'otio delle ſcuole ; che percià

fù detta madre degli fiudij. 73o.

I fuoi effereitij militari furono

melle cofe di mare. 547. 726. L'a

menità,non lafecondità fàfuapro

pria lode 495.766. Sua propriafà

l'arte di compor lifi , & belletti.

562. био оini .418. 5 15. 5273

5 28. Ўне саflagne. 2б. 529. Ўиоі

Cauoli. 767. Suoi vnguenti, 559»

Suo paragone con Atene 3.o5 Ella

fola, cº Cuma ne' tempi de Gothi

eran cinte di muzi 61. Fùpoi capa

di quella parte della Campania,

che non fiù prefa da Longobardi.

7 1,281. & vi fuggì il clero C#

puano 72. La fua preſente lingua

e di rifo d'forastieri,comefù l’Ofta

à Romani. 617. Vedi. Palepoli.

Partenope. , . ,

Nocera, città frd terra,per co

gnome detta. Alfaterna. 33 1.699.

metropolt de'Pelafgi Sarraſti.332

diſtinta in molte popolationi. 333.

non fù nella Campania Capuana.

16.28. mà fà nella Felice.3 31.cff"

vna delle quattro fue Prefetture.

717, 3 per altro nel Sannio.3 3 1 .

Ejendoſtata tolta à gli Etruſti

da Sanniti, 674.689. fù lor ritol

ta da Romani, a 12. 7oo. dopo ba

ner depredato il ſuo campo , 699.

fecondo 499.539. chegiunſe final

mare. 331. in cui fù Stabia. 334.

· Nocerini erano dal- lato meri

dionale della Campania Felice ..

1o9.331. Può fanfi dubbio,sè elji,

ò i Lucerini perl'amicitia de'San

niti lafciarono quella de' Romani,

699. 7oo. ''

: Nola non fà città della Cam

pania Capuana. 28. 34o.341. nè

de’Picentini,338. mà degl’Hirpi

ni Sanniti, 339. 34o, in poter de'

quali ella era,quando qiella gen

te attactà la guerra co Ramani,

674 675. Ở loro principal fede,

675,697. che l'haueano tolta à gli

Etruſci per quel modo,che da alcu

ni vien di Capua raccontato,677,

678. in fentenza de quali non f}

queſto l'ordine delle fue cofe. 689.

mànè men nedefcriffèro verun–•

altro.699. Fù poi della Campania

Felice.349.341. per la deſcrittio

ne de'medeſimi # I I i 2

dopo chel' , ebber conquiſtata. I 1 I •

燃 697. La :::::: nel

tempo di Hannibale era ingºnºr:
- - - - - ከWO
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no della gente mobile. 545.Ne tac

quero graui autori.341. Alle vol

te fù dimoſtrata col nome di Ci

miterio, fuo villaggio. 342.

Nolani furono nel lato Meri

dionale della Campania Felice,pie

gando all'Orientale. 199.34o. Al

runi gli ſtimarono di fiirpe Greci,

C$. Calcidefi.342.633. Furono in

alcun modo Sanniti, & amici de'

Greci. 342.343.675.676.677. Ĝ*

fingolarmente de Vapoletani.343

da quali furono introdotti in Na

poli, per efferne diffi, 286. 343.

676.677. mà ne furono difcacciati

da Romani. 3o2.3o3. La lor pri

ma origine fù dagli Etrufi. 343,

344, 675. Furono anche creduti

Aufoni.344. Mentre eran Samni

ti, furono loro foldati quelli Cam

pani,che occuparono Melfina 684

685. Negarono à Virgilio il corſo

di vna certa lor acqua.3o. --

Nolano campo, à ver regio

ne.3o. affaifeconda.3o.498.499.

539.766.c3 in parte inculta.5o8.

Opici furono d'Greci quelli,che

i Latini differo Campani. 29.193

& furono taluolta gl'Italiani .

* dominata da’Sanniti.339.34o che

l'hauean tolta à gli Etrufci. 678.

Fà poi iſtituita da Romani vna

deltequattro loro Prefetture della

Campania Felice.7 17.

Normanní , che vennero di

Francia in Italia,födarono Auer

fa,dopo hauer mutate due volte le

loro fedi. 36 I. 362.363. Loro co

fiami. 362. Effendo Prencipi Ca

puani, appellarono il medeſimo

Prencipato col nome di Terra di

Lauoro.771. * . ::

v , * *

598. Per la molta loro antichità

furono di coſtumi rozzi. 599.612.

Poffono chiamarfi popoli della Cä

pania Felice,per eſfèrci rimafi più

lungamente,che altroue. 599.6o6

doue habitarono prima degli altri

fuoi popali.599. Nöfurono diuerfi

da fuoi Aufoni. 6o6. più che di

habitatione. 6o6. 619. nè diuerfi

dagli Ofci , lor prole • 6o8.6o9.

612. 619. Prefero il nome nella

lingua Greca da ferpenti.6o8.

* Opicia,regione degli Opici fù

la medeſima » che la Campania_s

Capuana.29.193.195-471.6O6.

619.75 1. Få prefa anche più lar

-gamente.597.598.6o6.

Ofci habitarono nella Campa

nia à finiſtra del fiume Volturno.

47о.471.бө9.6 го, пеila Сатра

nia Capuana. 6 I I. dal qual lato

furono i monti, detti dal lor nome,

471. Le loro babitationi non per

uennero in Terracına 6 l I. Diſce

fero dagli Opici della Campania,

nella ftirpe, 3° nel nome.6o8.6o9

à quali furono fimili di coſtumi.

6o9.612.Ottennero le città Her

culaneo, & Pompei. 324.61 1,

Loro caduta. 633. 634, 635. Gli

vltimi rimafero in Teano. 616.

741. Furono per effi prefi i Ca

puani. 47 1, 61 1. 613.77o. Loro

giochi da rifo. 61 2.616.617.618.

Loro antichità. 613. Forma della.

loro republica. 61 3. Modo del loro

parlare
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parlare.618. Loro linguafàvfa

ta anche da Pugließ.48,da'Sanni

ti.б. 4-б85.da'Сарнаті.553.614.

би.5-da'Bruti},& da'Sabini.6I 5•

616. da Romani nelle fauole bur

lefthe. 612. á 16.741. la qualfà

detta Ofca, per efferfi vfata né'

luoghi già hábitati dagli Ofci 516.

Fà mèfcolata della Grecayó della,

Latina, 617.6 r8. Suo paragone

con la prefente lingua di questo

Regno,cô con la Napoletama:617.

Palepoletani furono poi detti

Napoletani. 282.757.758.

Palepolicittà fà parte di Na

poli. 279. 3oo. 3or 362.3o3.ef.

fendo stata città perfefola, detta

per proprio nome. Partenope.

28o.281. 285. & di maggior de

gnità di Wapoli.3oo.757 la qual

ceffata,nón teßò il fuo nome.757.

758. che fà fambienole co'no

mi di Partenope, vớ di Napoli.

282.299, Per hauer danneggiatii

Řomani nella Campania Felicc.

18. 3oo. da effifà affediata. 278.

724. cſ" fi refe alla lorfede. 3o1.

7 to.724. Киоfite-зоо.3o 1.3oz,

3o3, 3o4. Wedi. Napoli, Pârte

- Се . . . - - - ---- -

"്imംബ della ;

distintain rittà vecchia, cºrin

città nuoua.28ơ. se ei, s. : : vs

- e Paolife , nuouo castello nella

Valle Caudina.349. *, è à :

: Papia, caſtello nella Campania

Felice. 144.145.748. ";

Partenope, citta, detta dal fe

Polcro della sirena dellofteſo nº

iriliágià

me.278.297. ø per cognome pot

Palepoli..28o.281.285, à Napoli

molto vicina. 278.281.3oo.3o1.

3a2.3o3.3o4-nan fà edificata da.

Cumani.285.mà da Rodiani. 295.

prima della fondatione di Napoli.

296.doue era a quel tëpo la Tor

ré di Falero. 297. 298. 299. Fà

poi con Napoli vnita in vna città.

294.3o5.ér al fine fà dishabitata

per commandamanto di Auguſto. .

281.3o6.737. Wedi, Napoli.Pa-

lepoli. - « -

lPatria, fiume, già detto Liter

nO. I9o. , : -

Pelafgi, popoli del Peloponefo,

ch'eran paffatinella Teſfaglia, cº

poi in Dodona, cº al fine wennero

in Italia. 586.622 porfero aiuto à

gli Enotri, loro paremti, ddifcac

ciar i Sicoli dal Latio.586. Habi

tarono nella Căpania Felice.443.

444 45o. 459. 633. alcuni di la

del fiume Volturno, ne campi, che

tolfero à gli Aurunci - 443.45o.

6zo doue fondarano Sinope. 128.

Lariffa. 458.62o, Foro Popilio.

46o 62o & altri babitarono di là

del fiume Sarno,chiamandofi. Sar

raſti.daue fondarono con alore cit

tà Nocera, di effe capo. 332,62a=

Tolfero à gli Ofci Herculaneo,ór

Pompei. 324.6 11.62a. benche

queſto dire nonfia Jenza inuiluppi.

623.624. Alcuni non gli ban cre

duti diuerſi dagli Arcadi,condotti

in Italia da Enandro: 988 percio

che i lor fatti fian pari-58?. Altri

gli han giudicati più antichia
- i Italia
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Ttalia degli Enotri.59o.591.592.

feguendo i detti de' Poeti, 592. d’.

quali contradicono gl'Hiſtorici.

592. 59 r. Chi diffe , che vennero

prima di tutti i Greci in Italia-,

intefe dell'Etruria. 594. Alcuni

gli riputarono cöpagni degli Etru

fei,& altri da effi non diuerfi.623.

624. Loro naturalezKas & coſtu

mi.62o.6zt. Origine del loro no

zwe:621. Lor ruina.586.623.624?

648.Vedi.Sarrafti. . . .

Peſto, città nella bocca del fiu

me Filaro,detta anche.Poſidonia.

646. Sue Rofe. 5o7. i.

, Petrino, villa nel monte, ð ne

eampo di queſto nomeappreſſo Si
nueſa.13o. - r ,

* Piceni trasferiti da Romani

nella Campania antica verfo la

Lucania, furono detti. Picentini.

12. I 3.646.665.

Picentini,regione defcritta da:

Romani. 12. I 12. 665.7oo.7o1.

N 769. diuifa dalla Lucania per lo

fiume Filaro. 12. 646. fà ricon

giunta da Auguſto alla Campania

Felice. 37. c3 di nuouo dall'Imp.

Hadriano.44.Vedi.Piceni.

- Pierra di Hercole, foglio nel

• mare di ſtabia. 14.32o.76o.

* Pitecuſa,ifla,nacque nel mare

- della Campania. 268.756. & in

effa poi nacque il monte Epopo.

268. Fù molefiata da ſuoi natura

li incendii, & da terremoti. 289.

3 12. Fù occupata da'Calcidefi,ớ

dagli Eretriefi, & appreſſo da Si

*achfani , & poi da Napoletani.

19d.2934

Pitecufani,che fuggirono gl'in

cendij , & i terremoti della loro

ifola, accrebbero Napoli. 289.293

• Płaía, contrada appreſſo Napo

li.337. - «

Pometia. Wedi. Sueffa Pome

ťia.

Pompei , città nella bocca del

fiume Sarno.174.319.allefalde del

monte Kefuuio. 324. appreffo al

mare. 324. in tan ſuo picciol feno

325.poi ripieno dalle eruttioni del

fadetto monte ; onde ella diuenne

mediterranea.326. prima refa dal

terremoto fotterranea, fedendo il

fuo popolo nelfuo Teati o.3 27. non

già nelTeatro di Napoli-76o.Può

crederú, chefù nel luogo, hora det

to..Ciuita. 739.76o. Fù edificata

da Hercole.328. La ritennerofitc

ceſſiuamente gli Oſci, i Pelafgi gli

Etruſci, & i Samniti. 3 28. 61 I •

che n'eranfignori,quando attacca

rono lelor guerre co Romani.693.

Sне тие. 513. Якоi vini.5 19,5ној

cawoli.767.Vedi.Pelafgi. -

Ponte Campanofopra il fue

me Saone. 143.448.nella Via Ap

ia.465-4ббе і -- "

P± di Cafilino ſopra il fiu

me Volturno. 167. disfatto. I 68

rifatto. 168. Molto opportuno **

viaggi di Roma in Oriente - 1683

Perfeuerò intiero lungo tempo :

169.396.Fù rifatto di nuouo.i7o3

Solo di tutti i ponti dello fiefo fiu

me è rimafo in piede, commeſſane

la сијіоdia a пионі Сариані, 173

Sua grandezza. 379. Vi fi con

giит
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giungeuano, come in vnaeroce, della feconda guerra Cartaginefel.

quattro famoſe vie.4o6.

Ponte edificato dall'Imp. Do

mitiano nella bocca del fiume Vol

turne, non fà ilprimo, fatto fopra

le fue acque. 167.0 dal tempo, ò

ftudiofamente fù ruinato. 172.

Ponte rottofoprailfiume Vol

turno nella contrada di Triflifto,

172.499 fà ruinato,à dal tempo,ờ

configliatamente. 172.

Porta Aurea fù già in Capua

ниома.398. -- " ".

* Porta delle Torri in Capua

netoua fº ornata diſtatue, est di

tverji. 173. -

Porta diGioue in Capua.369

Portain Capua,che conduceua

alfiume Volturno. 155. 379.391.

Porto Giulio formato del lago

Lucrino,ớ dellago Auerno.228.

perfabricarui vna grande arma

ta di mare.229. delche l'hiſtoria è

alquanto inuiluppata.23o.

Polidonia,città. Vedi. Peito.

Polilipopromontorio apprefò

Napoli. 269. fà creduto effer il

monte Falerno.235.

Pozzuoli. 35. città primiera

mëte detta. Dicearchia.245.doue

i Cumani haueano haunto l'Arfe

* nale,& vno de’loro porti. 246 fè

in lor commodo edificata da Samij

Ionici. 237.247.248.754.onde da

alcun fà chiamata città de' Fere

ciadi per vn modoſtrano,249.Fà

anche detta città de'Tirreni,inten

dendoſi di quelli della Campania.

25o. Fù in bajo jiato fin al tempo

251. poi crebbe in vn gran mer

cato.252. 54o.55 5.566.754. per

la caduta di Capua, foggiogata da

Romani. 255. Non è fenza inui

luppi, ch'ella foſſe fiata in variż

tempi Municipio, Colonia. 255 •

256-257. & Prefettura, 28.7154

che poſſono fuilupparfi per qualche

modo.755.reftando da fiorfi que

fło : fe di tutte le città della Cam

pania Felice, ella fola, ò vero Na

poli folagodeua di alcuna libertà

nell’età di Cicerone. 74o. Sue do

meſtiche feditioni 755.756. Seguł

le parti di Veſpaſiano, feguende

Capua quella di Vitellio. 4o.256.

723. i

Pozzuoli comun nome de luo:

ghi intorno Cuma.254. «

Prima regione d'Italia iſtitui

ta da Auguſto,abbracciò i due La

tij, la Campania Felice, parte del

Sannio, & i Picentini. 37, nè per

quel tempo hebbe alcun proprio

поте. 3 8. *

Promontorio Ateneo . Vedi.

Promontorio di Sorrento. . .

Promontorio di Sinueſia. 14,

Wedi.Sinuesta.

Promontorio di Sorrento.i4.

336.337. 514.76o.

Puglia fù vicina alla Campa

nia,deſcritta dall'Imp. Hadriano.

45. Dal tempo de Vormanni fà

dimoſtrata colfuo nome ogni regio

e ne di quà di Roma, 67. 68. comin

ciando da Anagnt.76. --

Rauenna,città, hebbe nell'Hi

*- i 2 ftria
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Ir

firia vna regione , qual Rom«.

hebbe la Campania.78 49 5. i s

Reggio, città. 35- fu perfida

mente occupara dal preſidio de fol

dati, che vi pofero i Romani.682,

i qaadi furono della legione, detta.

Campana.687,771. digente Ro

mani.686.772.773. , : : : :

Rheims, città della Francias.

onde fù detta la Campania Re

méfe,chiamata:Champaigne.84.

Retina, porta della città. Her

culaneo; done dimoraux vna parte

dell'armata di Mifeno:32o: ,

Rio dell'Agnena.Vedi:Agne
†ld» \ »

Rio delli Lanzi.134.
|

Rocca Monfina, cafiello detto.

dal nome di Mefino, luogo eſtinto.

I 31.
-

Rodi nel tempo di Homero nö

ancor fi habitaua in vna città.

„«* 297: .

- " : Rodiani fondarono Partenope,

“mentre tenenan l'imperio del ma

ነ6:295,296፡ |

Roma fà detta ancor. Valen

tia: non più che per vnfolo nome:

+58.159.588.589,669, 11јйоfi

to fimile à quello di Capua. 384.

mà di molta muinor lode: 385.387.

388.nonfù eletto,màfà prefo per

neceſſità. 385.497. Hebbe varie

fondationi. 587, 588. Si nota il

tempo di quella, che à Romoiofà

attribuita. 595.

Roma, prefa per lo territorio

fuo.36.et per lo Latio antico, 36.

Romanibebberofrequētiguer

re co Samniti nella Campania Fe2.

lice dallato di Cales, 695. & mols.

te più dallato di Yola. I 11.696.

nate per la difefit de' Capuani, da:

4wali ottennero la Campania Ca

puana per la loro deditione. Ioo.

65 1.690.691.692.693.717. Ac

quiſtarono poi per guerra il tratto

degli Anfoni.694,695.717 quello

di Vola.696.697.699.717,quello

di Nocera.699,7oo.717. et cioche

perueniua finalfiume Silaro.7oo.

doue trasferirono i Piceni,iui chia

mati.Picentini.12.1 12.646.665

7oo. 7o 1. Non vfarono mutar i

nomià'luoghi cöquiſtati. I 12, 129..

Defcriffero la Campania Felice,

attendendone il fuo modo naturale.

96, Iro. 112.7or. La diſtinfero

in quattro Prefetture. 71 5.716.

717.-718., Soggiogarono Capita

più perforza di affedio, che diar

mi. 776.777. Temerono dedurla

colonia. 721.722: la quale fù poi

dedotta da Ceſare.21.24,25-72o.

722,effendome ceffato il timore per

la fmifarata potenza della loro.

Monarchia. 777. 778. alla quale

-adarbitrio loro vbidinano Regni,

prouincie , ø città, ſecondo i loro

antichi, ò muoni meritis, in varie

maniere,74 f. Mandarono perfruº.

mento nella Campania nelle loro

graui carafiie.531. ::" .

Rofeo campo appreffo Rieti »

molto berbofo, detto dalla rugia:

da. 5or.5o2.
-

• Sabelli furonoi medefimi, che i

Sanniti.344.662: - -

- - - - -- - Sainijs
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* Samij, detti per più comun no

me Konici, edificarono PozKholi."

247. . . -

-: Sannio, regione cangianta alla

Campania Felice. 353.3 54.372.

41 2.418.471.472, -

Sanniti,detti ancor.Sabelli.c?".

Sauniti. 662. vantauanfi di effer

Greci ºpartani.342.662. Fигото

da alcuni creduti di fiirpe Sabini.

662.da altri Auſoni, 344.662.g?"

da altri Ofti. 662, mà nè Oſci, nè

Aufoni han da crederfi, folper ha

uer habitato ne luoghi della Canº

pania, già degli Anfant, & degli .

Ofti. 662. da lor tolta à gli Etru

{ci Capuani.663,678.689. & lor

ritolta da Romani,663,665.689.

Tolfero a gli Etruſci primiera

mente la regione profima alfiume

Silaro.646.664.665.674.689;&*

Nello fiefo pūto, à ver poi,di buon

lor volere,à pure àforza ottenne

s rola regione di Nocerasest la No

-lana. 674.677.678.689.693. g2

Effendostati accettatiin Nola,l'oc

cuparono nel modo, che di Capua è

stato da altri raccontato. 678. la

qual città, nonfà da lor prefagia

- mai, nè men la fua Campania Ca

риата, 65 1. б7о. б7 г. 672.673.

691.774. Effendoneſiati introdot

- ti alcuni in Napoliper ſua difeſa

contro de' Romani.3o2, onde fug

- girono con vergogna.3o3, à torto

.3uei Campani,che in Siciliaper

fdamente occuparono Meſſinafu

zono di quelli Samniti, che temenan

Nola 684 685. Hebber guerre

to' Sidicini, čỹ ter lor cagione di

тнойo co'Сариаті,che pafд і"Ко»

mani.671.689.690,691, giả loro

amici. 692, fiche fecer perdita del

tratto Nolano. 696 697. del Nu

eeyino. 699.7oo. Ģ di ciò che fin

4lSilaro perueniua:7oo.

Santa Maria à Caudana anti- .

ca chiefetta appreſſo i bagni di Si

ниеIјй,142. --

Santo Hermo» mente, che fo

urafia à Napoli, fà creduto il Fa

lernø235. .

Słone fume. I 51, fè ſtambiato

col fiume Literno.152. ſuoi fonti.

152. Nel ſuo canfo/tagna in varie

paludi.152. .

. Saraceni furono detti anche con

altri nomi.2.3I.

- Sardigna, iſola,fù habitata da’

Teſpoti,paſieri di Hercole,cödotti

da Iolao,the v'introduſfeilviuere

più culto:213- , -

Sarno fiume, fecödo alcuni,ter:

mine della Campania Felice - 13.

34 11ο, 329.744. τουί detto dβ

miglianza del Sarno nel Pelopo

nefo.330-332. nauigato per bene

ficio di Acerra,di Nola, go di No

-cera. 166* 324 fà ſtambiato col

fiume.Arno.33o. In alcun tempo

fà detto. Drago.c?". Dragoncel

lo, 33o. Entraua pervna boera

nel mare,doue bora entraper due.

furono d'infedeltà accufati. 725. .769. - ----

Saro, monte, dal qual nafte il

fiume Sarno, & dal quale furon2

---- -- ----

dettii sًا 389:ț4ia: · Saga:

|
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| Sarraſti,popoli di origine Pelaf

|- gi, denominati dal fiume Sarno,

fondaronoper lor metropoli Noce

|- ra. 332 furono poi fotto il dominio

di Ebalo Teleboo, fignor dell'iſola

di Capri.627.628. Vedi. Pelafgi.

Sarzano,nuouo villaggio,hora

# eſiinto,doue forfefù Saticola:373

76 I.

Saticola,città, forfe la medefi

| * ma che Auſticola : non fù in quel

| lato del mõte Tifata verfo la Cam

- pania, doue hora è Caferta. 37 r.

372.mà in quello verſo il Sânnio.

373. nè da Capua molto lontana.

373.69o.76 I.

• Saucelle, nuouo nôme della pa

lude già chiamata.Acque Sintief

fane. 133. I 34. Wedi. Acque Si

nueffane.

Sebeto, fiume.3o9.319 fam

biato col fiume Clanio. 19o.3o9.

751.fù detto per altro modo. Ve

feri. 3 18.479.Poeticamente fù di

moſtrato col nome della ninfa Se

betide 628.

Seplafia piazza in Capua mol

y requente, delitioſa, est di gran

pregio, in cui fi effercitaua ingran

copia l'arte degli vnguenti,condu

cendouiſi dalontanijimi paefile co

fè trattate dagli vnguentarij,

5 $ 2.56o 561.562.755.768. Fù

detto col fuo nome ogni luogo,doue

fi trattauano cofe di odore,et quel

li,che fi chiamano hora Speciarie

* 563.6 Seplafiariji maestri delle

| . cofe odorofe, & gli Speciali, 563.

Sepolcro della Sirena Parte

nope,297.659. -

i.
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Sepolcro di Capis , creduto

fondatore di Сариа,non conteneuа

cofafauolofa.658.659.

Sepolcro di Scipione Africa

no appreſſo Literno. 189.

Sepolcro di Virgilio, creduto

da alcuni alle falde del monte Ve

fuuio..27o.fà nella via da Napoli

in Pozzuolt. 271, ò nella via per

la Grotte, à in quella per lo colle

Antignanº.271.

Seffa.Vedi.Sueffa Aurunca.

Scttima prouincia d'Italia-s

fù in alcun tềpo la Campania.6o.

Sicopoli,città nuoua,nella con

trada di Trifliſco,detta dal nome di

Sicone Prencipe di Beneuëtɔ.41o.

edificata da'Capuani Longobardi,

Ø da medefimi poi bruciata.169.

17ɔ.41o.

Sicolifurono i primi habitatori

del Latio.585.l'antithità de'quali

può alxarfi à noſtropiacere. 594.

Paffarono mella Sicilia, fuggendo

dagli Opici.596. Non poffono mu

merarfi frå' peculiari popoli della

Campania Felice. 597.Vedi.Abo

riginii

Sidicini, diſtirpe Ofci habita

rono in Teano, detta Sidicino dal

lor nome.477furono gli vltimi di

quellagente.616.741. Dominaro

no il campo Fregellano.477.663.

Hebbero guerre infortunofe co'

Sanniti.663.671.689. Ó co Ro

mani 695.7 53.774.ớ infortuno

fa amicitia co'Capuani. 671.689.

694. Loro campi. I 16.477. Co

firinfero gli Aurunci di fuggirst

dalia
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dalla lor città.695.774. Vedi.Tea- 517. 518. Suoi calici. 557. Wedi.

Monti di Sorrento.

· Soruello,nuouo villaggio,forfe

fà la Gauronica poſljione, dona

ta dal magno Cofiantino alla chie

Ја Сариата.241.

Sparta, città, fà chiamata. La

cedemonia.col general nome del

la fua regione.2o1.

Stabia, città nel campo Campa

no città de'Sidicini. . . .

Silaro, fiume diuife la Campa

nia antica dalla Lucania. 9. 646.

744. Ó poi ne diuife altre Cam

panie di più nuoue deſcrittioni-37:

44.5 5.58.69. -

Sinope, città de Greci Pelafgi,

detti Aminei,era eftinta, quando i

Romani iui edificarono Sinuesta,

1 28. |

Sinueſſa vltima città del Latio

nuouo zverſo la Campania I o2.

748-fà edificata da Romani, doue:

era/stata Sinope. 128.nelterritorio

di Vefcia, 1 19.144. Non fè detta

dal nome della vicina Suelta. 129.

Fià città Veſcouale.13o. 18o. Forfe

fà quella, in cui Plotino hauea di

Jpoſto ordinar vna republica nel

modo infegnato da Platone. I 38.

139.140. I4I.

Siracufa, città di Ticilia,distin

gºeuaſi in quattro , ò ver cinque

città, ch’eran le fue regioni, 28ô.

Sireninfesifolette dallato difuo

ri del Promontorio di Sorrento.

337.646. - -.*\ :.:\:... * ( ...

Sorrento, città, che Grecamen:

te nelfuo nome accëna il nome del

le Sirene. 335. dalle quali, à vero

da Vliſſe;credefi fondata, 336. Non

fй in coje di tнотенto n:entowata

dagli anticbiferittori.335. non ef.

Jendostati i Sorrentini feguaci di

Hannibale: mà i Sallentini.336.

· Appartenne per qualunque modo

*Сарнаті, з36, 65 . Уйe vigте.

512 бие уке. З 13.514:Sиоi vini.

ne, intejo per la Campania Feii

cę. 14.76o.fà dallato di la del fiu

та Уarно.333.547.548 76o nel

territorio di Nocera,alquanto lon

tana dal mare. 334.Suoi varijca

fi-334.337.761.Suoi cau oli.767.

Stellate campo nella Campania

Felice di là del fiume Volturno .

ко6 profто à Саfilino, al сатро

Caleno, & al Falerno. 423.424

Fù cöfufo comedefimi campi.426.

427. 428. Fù diuerſo dal campo

Campano-prefoftrettamente. 19.

429. & di minor bontà della fua.

429.449. Alle volte fiù anche det

to con qиеі сотип поте, поҙ.428.

429.454. Furono intefi col ſuo al

tri campi,di fertilità lodati. 424.

425.Fù à lato della Via Appia L

verſo il mare. 449. & molto her

boſo.45o. Alcuni l'han creduto il

Mazzone. 45 I. Sua etimologia.

423 459.451. Fù lungamětein do

minio de'Capuami 45o. Da Cefare

fù diuiſo à coloni Capuani.24.25

431. Per opinione deluolgofù ripu

ιato/acro.451.452.45 3.454.765

Stellate campo nell'Etruria dal

cui nome fù detta la Kºnari
* - -

}
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bu Stellatina.43o.

Sueffa, città degli Auſoni. 167..

cognominată.Aurunca perglicit

tadini di Aurunca, che vifuggi

rono.473.474.6o4.Fù anche det-,

ta femplicemente . Aurunca, eớ,\!

Auſona. 474. Moltiferittori non

me bă parlato.475.Per lafua ami

citia co'Sannitifù prefa da Roma

mi con morte de fuoi Aufoni. Io7.

474. 695. da qualifà dedotta lor

colonia due volte. 475.476. Sua º

tenuefortuna.476.Virtù militare

de fuoi cittadini.476.

Suelfa Pometia, città ne Vot

fcifił diuerſa da Sueſſa Aurunca..

474.475.

Sueffola, cittàfrà Capua, ớ

Nola nel confine della Campania

Capuana 346 perciò efpeſta à fre

quenti aſfalti de'Samniti. 347. da

quali, forfe, prefa, fù lor ritolta

da Romani, 698. Sua ruina.347.

Sueffola, intefa per lo fuo ter

ritorio.347. - . . . . » !

Taburno,montefrà Caudio,e}"

Beneuento, apparténne à Sanniti,

&poi ad altra Campania,che alla

Felice.354. · , :

Taurania, tittà della Campa

mia Felice, di fito ignoto.3 22.

Taurafino, campo neg"Hirpi

mi. 52.322 få detto Campanơfe

condo la deſcrittione della Campa

mia dell'Imp. Hadriano.5 2. ' "

Teano, città de’ Sidicini, 477,

non appartenne alla Campania

Capuana. 15.27.28.477. Era nel

lato settentrionale della Campa:
* -

nella Via Latina frà Teano. &:

SECON DO: ·

nia Felice. I 15. della quale, fecon

do alcuni , fù città per vn certo

modos 27. I 16.471 477,611. gớ

fecondo altri in ogni modo.477j

Sua pòten Ka. 477, Militar virtù

de ſuoi cittadini.478.Sua ampiez

za,effendo colonia de’Romani.478

72 r. Fù in nobil grado in varij

tëpi.478. Il ſuo territorio fù dila

tatofin al Capuano.478, Vedi.Si

dicini. - - .

"Teanofiume,detto dalla vicina

città Teano di Puglia, fà il Fren- -

tone,3 19.479. , - ':

Teate, città de' Maracini, con

tendeua del linguaggio co vicini

Hosteatini.87; , -

Teatro di Napoli, ftoffo prima

dalterremoto,ruinò dopo alquanti

giorni.76ɔ.769. * * *

Teleboipopoli dell'Acarnanias -

habitarono nell'iſola di Capri.628

Telefo, città nelle vie da Ter

racina, Ø da Cafino in Beneuento

per Teano.409.764. & per Cala

гія,4о9,4яo.Jиеfito.432. . .

"Tempíj due della Fortuna.s

:Cales.433. . . . . . . .“

· Tempio di Diana Tifatinaas

nel monte Tifata.365.369 37o.

Tempio di Gioue Tifatino

nel monte Tifata 369.. * * · · · ·

Tempiº di Minerua nel pro

montorio di Sorrento.337. **

Terracina, città, 35. 39. nella

prima regione d'Italia, & poi nel

la fettima. 57. 58. Fù nei confine

della Gampania , ಹng: da

?ᎢQ
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Procopio. 58. eº forfe ancor della

Campania antica.6o. Wedi.Volfci.

- Terra Capuana , regione nel

territorio di Capua nudua,etăche

il Capuano territorio intiero,378.

Terra degli Opici, intefa per

la Campania Capuana. 29. Č"

anche più largamente. 597.598.

Terra di Łauoro, prefa per lo

Prencipato Capuano,76 periſti.

tutione defuot Prencipi Norman

ni.7ל!..,,,,,,

Teſpoti, & Tefpij, posteri di

Hertole, vennero di Sardigna in

Cuma;la qual nefè detta. Regno

Tefpoto . 21 1. 214, 63 3.767.

2ueſtolor pafaggiofauolofamen

tefB mutato in quello di Dedalo.

2 I 2.2 I 3. - , '

Teilaglia fà babitata da Pelaf.

gi, che vi eran peruenuti da! Pe.

lopont/b. 586. Ўио Dilшиiо.59о,

Teuere, fiume. Sue proprietà.

i 63 75o, - * - * |

Tifata, città nel Latio.365. ”

Tifata,Curia in Roma. 365.

Tifata, lago appreſſo il monte

Tifata.366.

Tifata, monte appreſſò Capua,

denominato dalle Elci. 365. få de

feritto con poetica, non inueriſimil

licenza flanza di Leoni. 366. non

fù vn fol colle, mè vn Elceto folo.

367. Vi hebbero gli alloggiamenti

i Sanniti, impugnando i Capuani.

367. 761. c3 effendo lor amico

Hannibale, in più di vn luogo.

368.369.761.762.777.fimilměte

ASilla, in quel ſuo colle, hora detto,

Montanino. 369. 376.37 1.761:

Non hebbe lode di fecondità. 365.

47o.mà fà ombrojo. 366. & ame

no;493. , .. " : * : ; .

Tirrenifurono à Greci i Tufei,

& gli Etruſci de’Latimi. 29 est alle

volteglftaliani,v gli Occiden

tali. 25o.636 et anchen Capuani.

653. 68 1. Prefero il nome nella

tingua Greca dalle Torri: må fe

condo altri dal lor Rè Tirreno.

624. Vedi. Etrufti. Lidi. . .

Torre di Faiero fù edificata

prima di Partenope. 298, forfe da

Falero, vn degli Argonauti. 298:

758. Fù poi mutata in Pavtenope

da Rodiani. 293.299.759.

Тогri di Сариа пиона. і бо.edi

ficate dall'Imp. Federico fecondo

nel ponte,ch'è nel fiume Volturno.'

17o. 173. -

Traietto, caſtello,non è l'antica

città Minturno. I 24. -

Tramonti , nuouo castello mel

l'Iſtmo del promontorio di Sor

rento.337. .

Trebolä, città, per la quale fù

vno degli aditi nella Campania

Felice. I 18.417. nonfù,doue bora

è Trentola. 415.41 6. mà fù nel

tratto di Calatia.417.418.nel luo

.go,che皺ia. 418.764, nè

da tuttifù attribuita alla Căpania

Felice. 418 419. Suoi vini 418.

51 5.3uo căpo, profimo all'Alfa

no.416frà Calatia,Teano,& Ca

les 418. òpiù tofio,cinto dal fiume

Volturno frà Saticola, Tcle/0, &

Alife.764. |

- Tre
*
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:,: Tr bolano monte. 417. dal

l'altra lato fù detto. Callicola ·

429,764... · · -

Trifano, luogo frà Minturno,

& Jinнеfй. 419. . .

, . Triuico, città nel confine della

campania dell'Imp. Hadriano..so

:, Troia, al parere di alcuni, non

fù preſa da Greci, 587.588. & ne

recan per autore chi l'affermò, čº

ne compoſe vn libro intiero, 589.

Tufci. Vedi. Etruſci. Tirreni.

Valle Caudina-349. -

Velletri, città nella Campania

Romana 8o. - |

venafro non fè città della Cä

pania Capuana. 16.28. D'ignota

origine, 479. attribuita có qualche

diſcrepanza, alla Catupanta Feli-,

ce.479,419.اک(i/0:234.0.هواکد.

Suo campo. 416. Suo oglio. 479.

5 29. yy o. Fu Préfettura de Ro

mani del fecondo modo. 48o. 715.

cớ poi colonia,48o.

... Vefcia,già nobil città frà terra,

proſjima à Sinueſſa, difito ignoto.

* 27. || 28.144-474.548.748. био

гі про і 25 і 2o 127.746.747.

suo caſcio. I 26.1 27. Fè babitata

dagli Auſoni. 440. preſa poi da

Romani.695. . . . · ·,

Veferi,città alle falde del mon

te Vefuuio 317.7o3.à canto alfiu

me Sebeto. 3 19. fù eſiinta dagli

incendii del ſudetto monte.328.,

Veferi, fiume, così detto dalla

vicina città Veferi, fù il Sebeto.

318.479.

Vefinio monte,mandò fiamme

S E C ON D () .

in tempi antichijimi,fol conoſciute

da fegni. 3 1 o. cr credute eſiinte,

3 11. Kenne in molta fama per la

frequenza delle nuoue.3 12.quädo

i Napoletami ne finfero le fauole

de'Giganti. 3 12. La ſua forma fù

da ſuoi incendii mutata invarie

maniere.31 2.3 13. da quali vien

ientaтетte confктаго, ; 14. 3 28.

Fù creditto, efferuu.vaa, deule vie

all'Inferno.3 15.c efferui vnafu

marola de fuoi eterni fuochi. 328.

Иi najčена il Jolfo. 5 6. Яна fecon

diti. 3 14:47о. Уие име.5 ї 3.5 14.

5 27. 5 28. Уиоі сыноіі. 748. био

ajpetto. 5 i 4. Il ja o vino diceſi

Greco per cagione de' Greci Na

poletani nel tempo de' Longobar

di s 22. -

Vfente fiume.Vedi.Campania

di silio. . . . . . . . . . .

... Via Appia fè diftefa da Roma

nullato del mar l'irreno. I 19.164.

per varie città verſo la Căpania

Felice, 3 5.36.1 2 3 . ; 3. i 44 146

су рег бітнеја, с р. у Сафійно

42.3.428:455.466.743. பகல்

Сариа. 67.598. Ёа аонергініів

ramente peruenne, 1 i 9.4oo.al titi

finistro late fù il campo Falerno.

448.al defiro lo Stellate.449. Cº

pioſa di publici alberghi. 468. Ĝi

di diletteuole cammino. 463.469

742. Fùpoi prodotta fin à Brindiſi

da incerto autore. 4o 1.402.762.

di là di Beneuento per ambiguo

corfo. 4o2. 4o3.762 763. per la

qual partefò poi rifatta dall'Imp

İſraiano.749762. Da Sinueſſa in

Taranto
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Taranto non tºccaita più il mare

12.3.14rad3.763, ſe ne deſcriue.

laparte, the condирена да Сариа

in Beneuento. 348 3493 59. AP

preſſò Capua,est ilfiume, Volturno

la rifiorò l'Imp. Marco Aurelio.
16o.oFù detta Regina dellewie,

bencbe foſfè alquantºfangoja.4ої

76з. Ей аigrandijітаfreqметка,

167. 396.4о4. ColЈко потеfй

detta ogni altravia , laſtricata di
felci, i 49. A i fº '.w.sv." ، «د :

Via Campana da Pozzuoli

verfo Capua. 15o, 244.2 52,756«

... Via Confolare da Pozzuoliset

da Cuma in Capua 15a;261.4oj,

5oj.$16.5689; . *: , sivi. Č

· Via da Brindiſi in Beneuenta

per Tarante, & per Kehofa,403s

762,763. ; : : , : vo v . . .

*: Via da Cales al fiume Voltur

no per lefalde del monte Callicola.

I 72,4O9.4 13.

Via da Canofa in Nola - 407.

408. , : : :, : - č .“

Via da Capua in Taranto>

3544355s37o 492-493. u. ?

Via da Cafino in Beneuento,

422.in Telefo. 764. , , , , ; : :

„Via da Foro Claudio in Wa

poli463-...: s: scy...) ; et

Via da Milano in Reggio per

la Campania dell'Imp. Hadriano.

45. I I 5.

Via da Napoli in Nola. 392.

Via da Pozzuoliin Napoli#r.

lo colle Antignano, nomfà la via

Appia. 148. per la quale non è

certo, che paſſaffè S. Paolo Apoſt.

* - .

\ ^ ;

|

|

*

andando de Pozzuoli in i Roma

149. Vedi. Leucogei colli.Sepol

cro di Virgilio.: ‘I - V

.: Via da. Reggio in Roma per

la Campania Felice:11.9.466. c3

per lo Sannio.; 39.Congiungeuaf

con l'Appia appreſſo Capua dalla

to di Caudio.3 39.35o. 3 5 1 406.

· Via da Roma in Beneuento

per Gafino,422.754° * * · · · ·

- Via da Sinuefla in Pozzuoli.

145. 749. fù riflorata dall'Iтр.

Domitiano. 145. 46. 147.749.

dopo trecento anni ch'era fiata

vfata da Romani.749. |

- Via da Teano in Beneuento

per Alife. 409.764. Ở per Cala

tia.409.413. , , , , ; * * * *

* Via dą Terracina in Benčuen.

to per Teamo.4ɔ9. , : , :

Via da Terracina in Napoli.

147.183.3o9.32 8. o. . .

· Via Herculea nelfeno Baiano,

attribuita ad Hercale, forfe, fù

opera de'Wefpoti Çumani,fiotpo

fieri.226.264. Fù di molte delitie,

& di rendite, per la peſca delle

Oſtriche.227. La rifiorò Agrippa,

228. g3 di muguo l'Imp. Claudio,

23o.Kedi. Porto Giulio: ... , D

-- Via Latina da Roma perlo La

tio frà terra2 164-42243 1764.

perueniua in Cafilino . I 19. 416.

doue fi congiungeua con l'Appia.

# II 9.39o.4o6

Via Vicana da Cuma à Vico di

Literno.1 86.

Vico appreſſo Cedia 143.185.

Vico Caulo appreſſò Capita,

- k a onde

** --
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1

ande quella contrada hora è detta: mandaronovna lorº colonia, 176.

Vicaudo.5 i 6. . . .

Vico di Pantano fà la Villa

di Scipioke Africano in Literno.

185.187.188. . - '. , !

Vicofrà Capua,& Caudionel

la via Appia, 186. 35o. . . . "

Vico frå Stahia, & Forrento.

t86. 334. hora mittà Vefcouale.

3;4. Dee dirfí Vico Equano non

Equenfe : dalla regione Equana

( I. : , , , \ - f \, , ) » , » : ;

Villa appreſſo il ponte Campa

по пеifите Уaопе: 466. ،

Vmbri, autich ffini popoli d'I"

talia. 636 habitarono prima nel

l Burgria et poi nelli Vmbria:637:

Hebbero lunghe guerre con gli

Etruſci. 637. paffaloto poi in lor

compagnia nella Cțupania Felice:

contro і Сктаті.638.643. . .

Volfcifurono proffini alla Că

pania.toS-744. Kedio Ferracina

Volturno fà detta Capua,non

per diuerſo, màpervuјolorпоте.

158.669. , : : : : :- - - * *

, : Volturno, città nella bocca del

s í fiº città Vefcouale, 177.& diuenne

di nuouo caſtello.178. Hoggi è nel

duminio del Comune di Capua.

178 H ra castello à tempo de' Lon

gobardi 179. Ilfortificò,& l'ador

nò đPchiefe Radiperto Vestouo di

Sinueſja. 179. I go.

„Volturno fiume,nafte nelSan

mioºt5z. I 57. i 6o. In alcun tempo

fà il confine del Latio nuouo, &

della Campania. 1 o 1. Non hebbe

altro nome antico di questo. I 53.

pro un tato hellaprimafillaba per

la quarta lettera vocale: i 54, 156.

il qualnacque mella Campanta da

Campani: i 57 quaſi dicendofi fiue

me di Capua. 158. Fù fcambiato

col fiume Literno. 156. Suo para

gone col Teuere. 153, 157: 153.

163. i66.7 șo. Sue varietà dal

fiume Lirit 163. Suo corfö, 153.

16o. Sue proprietà. 16o 161.162.

163. i 64. She frequenti nauiga

tioni.166. In alcun tempo fù detto.

Cafilino. 171.3 19.397.: .

Volturno mare, гу, потfй по

me divfo comune.162. .

Vrbana, città nella via Appia»

dedotta colonia da Silla: 464. fù

poi à Capua attribuita. 396463°

723.: " : f ::::::: --- »

, , , ** * ..", *,\', め､3;'い* :

|

fiume Kolturno, ch'eraſtatavn

pictiol caſtello. I74. edificato da'

Capuani.175. En riſtorato da Ko

mani nel tempo della feröda guer

ºg Eartagneſe- 175, cha poi vi

o - , , ! : : ) . , -

s s, : , . " " -

-4 , . ,

v , , ,
-
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|
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A Cqua Acidula in Venafro.

434. · · · ·

Acqua Calena.26.134.434.

Acque delle piogge. Kedi -

Fecondità. |

Acqua Dimidia in Stabia.

434« . . ..' ..

Acque medicinali alle falde

del monte Tifata appreſſo il Fem

pio di Diana. 385.

Acque Sinuestane. I 32. 133

I 34.135. I 36.4 237+8* * * *

Adoreo. Wedi Zea: - và

· Aloara Prencip fa di Capuą

andò à curarfi ne hagni di Sinuef

fa, i 3 3.142. . . . »

: Alloggiamenti de’ Romani

nell'affedio di Capua.369 combat

tuti da Hannibale,et da Capuami

777. . . . . . . . . .

• ** *

Áioggiamentidi Hanniba- -;

le in varieparti del monte Tifata,

368 369.777. . , , , · -

Alloggiamenti de Sanniti

nel monte Tifatą.367.761.

Ambra Falerna. 5 21. . . .

Ameni luoghi,intefquelli,che

fono di folodiletto 49o.irrigati da

acque.49o.49 1. er perfelue om

brofi 491, & le città di molti agi.

766. . . . ::: '.' \

· Amineo vino. 317 527.5 28.

Anfiteatrieran diſteſi per lalo
- * * * * ·

*

Chefcomenzone in questo Apparato.

-

ro lunghezza da Settentrione à

Mezzogiorno. I 17.

Anfore di Sparto. 555. -

: Atſtonino Pio,che poi fà Imp.

fù Confolare della Campania, do

иё baиеa i fиої сатрі.44.45.

e Aratri leggieri della Campa

nia, 549:553: to'qualifarauano i

faoi campi.553. . . . . . . . . . .

Arbutti della Campania eran

piantati di Olmi, & di Pioppi

5rtهأ.․.":"",*."・｡

Arbuſtiuo vino.5 15.513. g.

» Arciueſcoui, poffong chiantarfi

padride'loro Veſconifafraganei.

• Armata Miſenate. Vedi. Au

gulto. -

Arte di far belletti. Vedi.He

dicro. - : .*

Afinelli arauano nella Cam

pania.548. . . .

- S.Afpreno primo Wefc.di Na

poli,morì di vecchiaia,non di mar

tirio.73 8. · · *

Atanagio, Vefc.ie Duca di

Napoli,danneggiò aſpramēte Ca

риатноша, 17 г. Найendo dijčас

ciato di fiato il fratello,fè amicitia

co’Saraceni,collocãdogli frà il nu

ro della città, cº il porto del mare:

i quali commifero innumerabili

mali.224. * * * · · · · ·,

- - * * * *s* : Ate:

- -
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Ateneo; frittor Greco,f in

Сарца. 2 35. -

Atenolfo, che poi fà Conte di

Сариа пиона, 3. Рrenc. di Bепен.

edificò Calui col fratello Lando

me.44 I.

Auguſto congiunſe in vna re

gione la Campania Felice, i due

Latij,parte del Saunio,& i Picen

tini. 37.41. Attribuì alla feconda .

regione d'Italia gl'Hirpini. 37:44

Fece il Porto Giulio.228. Collocò

nel porto Mifeno l'armata Miſena

te. 23o.252.253.404. Non iſtituì

Napoli Enneapoli , cio e capo di

noue città. 281.757. ma fatta ah

bandonar Partenope, vollech'ella

fola rimaneffe in piede, 281 396.

737. Supplì la colonia dedotta in

Capuadivm nobile accreſcimentº,

465.72o. Defcriffè il ſuo territo:

rio,collacảdoui i termini nel folco,

fattoui intorno con l'aratro - 722,

3 Aulo Gabinio, et Lucio Pifo

ne furono i primi Duumuiri in

Capuacolonia.56o. . . .

Aufone, figliuolo di Vliffe, non

diede il nome à gli Aufoni. 6o 3.

694. . . . . . , , ,

Auuenimēti antichiffimifo

no inuolti nelle finale , à ſon del

tutto ignoti. 589.58 i. . . . .

Beatitudine di alcun luogo,

inefa per l'amenità fua. 487. &

alle volte per la fecondità.488.

-- Benenato,Vefa.di Mifemo,pre

fe à fabricarui vn caſtello.2 23. "

Beneuentana chiefa metropo

li molto antica. 53. - -

|-
- -

Beneuentano, Vedi. Pelli Ba

biloniche. #, , , , ,

S.Bernardo, Vefc.di Carinola,

svi trasferì la fède Veſcouale dalla

città Foro Claudio.463.

Bituri,animali infettiligua/ta

no le viti nella Campania.512. -

Bocali, & Bacini, fcolpiti ne'

marmi antichi per fegni di lode.

766. ·

Buoi della Campania. 547.

Butilinofà rotto col fuo Fran-,

cefe effercito appreſſo il fiume Vol

turno da Narfete.171. - `,

Cacco,ladro famofo,occupò al

cuni luoghi nella Campania intor

no il fiumeJſolturno. 625. Egli ;

forfe, & le fue genti,furono i Gi

gāti, vceiſi da Hercple nella Cam

fania Felice.627.: , , , , , , ,

Caio Numitorio Calliſtrato

buomo dottiſſimosetfingolare.779

Calenovino.43 5.5 18. . . . .

. Caligola Impfesù lenaui vn.

ponte da Pozzuoli in Baia. 2217

222.nella forma della Via Appia.

742.Con nuoua forte di nauftfa

ua costeggiar per diporto il lido

della Campania.742. --

. Calici Cumani, & Sorretiti

n1.557..., x : ' . . . ::- , : en

Calliſtrato, Giurifconfulto ri

frontrato con Caio. Numitorio

Calliſtrato.779. 2: ~ 31. a \, ,

Campane, vfate malle chiefe,

furono dette dalla Campania, čº

chiamate anche Nole, Glocche,

c. Segni, per varie cagioni.556.

Campanovino.5 14.515-516.

$ 13,
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518.5 19.51 2. - * * , ,

Capi, Rè. Troiano, auolo di

Enea,dal cui nome alcun diffe,che

Capuafà appellata.63o.631. ...
Capicugino, cº compagnº di

Enea,dal cui nome alcun diſſe,che .

Capua fà appellata 613.628.629

Capi Etruſco, dal cui nome »

forfe, fù Capua appellata · 613.

635.6 57.659.

Capisiluio, Rè di Alba,hebbe

queſto nome dal padre ad imitatiº

ne di Capi, auolo di Enea. 631:

Da alcuni fù creduto fondatore di

Сариа.634 635. {

Capuana chiefa , metropoli

molto antica. 53. hebbe in dominio

Caſtello à mare del Volturno. 178.

Fù dedicata à S.Stefano Prot.affai

anticamente. 18o. Il fuo clcrofi

ricouerò in Napoli nel tempo del-,

la inuaſione in Italia de' Longo

bardi.72. . \\ , :

Cafcio Veſcino, cº Ceditío.

I 26.127.548. .. * -

Catagne Napoletane. 529.

S. Caitrenſe hebbe la fua Jepol

thra in Sinueſja. i So. I 8 I. .

Cattricio Firmo , am co di

Plattiv , forfù fu di gente Capua

740.4 +c), - : . · - , ,

Caiiiiii , 29 loro armenti della

Campania Felice. 545.546.768.

Caulino vino appreljó Сарна

naoito lodato. 418. 51 5. non fù il

famofo vino Campano.517.5 18.

Cauoli della Campania 767.

Cefare deduje Capua colonia.

21:24.729.722. di ſuo arbitrios

|- ----

–/

25. 45 1. & al comfeglio di Pom-,

Þ-0 72o. di coloni della Tribu Pa

lerina, & della Stellatina. 43 r.

ceſſatone già il timore, bauutone

da Romani.778. Hebbe à fdegno :

Napoletani, 737. - *

Cento. numero definito, vfato

per l'indefinito.507. . , "

Chiefa di Santi Apoſtoli in {

Capua,edificata,& donata di mol

te rendite dall' Imp. Cofiantino

Magno. I 19.241.381.461. 5o2.

Cicerone faceua apparire le .

cofe fefondo i faoi affetti. 561. - , .

Cimiterio degli antichi Ca

puanifè appreſſ, il ſepolcro di o.

Priſcoprimo Kefe, di Capua,vr.–

de’diſcepoli del Salaatore. 3 șo,

Ciregie della Campania. 5o9.

Città. vocabolo di varijfigni

ficati, 399, . . . . . . . .

Città Regie edificauanfi lon

tarie dal mare.384- -

Cittadini accolti di nuouo nel

le città fogliono variamente effer

vtili, & dannofi. 674. -

Claudio Imp. prima, che mo

riffe nou fà à bagni di Sinueffa,

2nd ci venne Narcifo fuo liberto.

13 5.4 peſe nelle fabriche gran te

Joro.23ο.23 Ι.

Cocceio Campano, Giuri

fonfalto, forfe, fù Capuano.779.

Cocomeri della Căpania. 5 Io.

Colombe Campane. 543.

Concilio, Sinueffano . I 36.

I 40. I 4 I •

Confederationi de popoli co!

Romani, per qual modo dicegaſi .effer---------حسم

)
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efferpari775 776. & non erano.

71 1.7 1 6.7 27.73 5.7 36.

Conigli portauanfi in molta

copia di Spagna in Hoſtia, & in

Pozzuoli.5 55.566.

Coſtantino Magno Imp. non

mutò la Campania dell'Imp. Ha

driano.5o.ò pur mutolla,s'ella ab

bracciaua ciocle e di quà di Roma.

69. Vedi. Chiefa di SS.Apoſt.in .

Capua. , , ,

S. Cromatio Martire venne

di Roma in Sinueff,o fàfeguito

da gran numero di Criſtiani, iui

feco poi martirizzati. 136. 137.

14Os |

4 Darfi alla fede,ilche nő è darfi

in poteſtà altrui. 71o. fù intefo à

lor voglia variamente da Roma

ni 775. |

Dedalo,che di Tebe paſsò in »

Sardigna poi venne in Cuma. 212

2 13.2 I 4. /

Deditionifurono di molte ma

niere.709 714. Sollenne forma di

quelle della prima maniera. 7oz.

Deucalione difeacciò i Pelafgi

dalla Teffiglia. 586. Tempo,nel

qual viſſe. 59o.j9f. 592.593.

Dione Cocceio folea dimora

re in Capua, ſcriuendo la fua Hi.

fioria.78o , -

Dionigi Halicarnafeo fờper

molti mfi nella Campania. 262.

Dionigi Tiranno di Siracufa

inuità, & hebbe à ſuoi stipendii

ait unifoldati Capuani. 679.681.

Diotimo Capitano dell'arma

ta degli Ateniji,accrebbe Napoli.

290.291 · 293. · · · · * , , ,

Domitiano Imp. fece, ò rife

ce la tua da o inueſja in Pozzuoli

à lato al mare. I4 3.146.147.749

fabricando vn ponte nella bocca

del fiume Volturno. 16 %.

Ebalofignor dell'iſola di Capri,

dominò i Sarraſti nella Campania.

333.628. i . . . . . . . . .

Enea, Troiano,cdificò Capua,

città in Arcadia. 7. u empo della

fua venuta in Italia.5 86.626.da

altri del tutto negata ; G’ da altri

affermata , che il differo, poi ri - -

tornato in Aſia.589. Alcunt l'han

creduto il medeſimo,che Euandro.

588.589. -

Enotro venne di Arcadia in

Italia con le fue genti, dette Eno

trij dal fuo nome. 585. 59o.59 I -

592.593.594.

Eprio Marcellofamofo,et ric

chiſſimo Oratoře, fù di patria C

|- риало 778.779. . . "

* Equano vino appreſſo Sorren

to.5 17. *

Età humane nel fupputarei

tempi furono prefe alle volte nel

modo naturale, 3 alle volte nel

cronologico. 583. g. alle volte

in vn altro terzo modo 584.

Età delle città.288.655.

Euandro Arcade vēne in Ita

lia. 586.625.Vedi.Enea.

Fabio Maflino, fuo viaggio

da Cales in Sueffola.368.4ɔ9.412

4 I 9.

Falci nella Campania, dette ·

Secule.553,

- Fale
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Falerina Tribu in Roma fừ

detta dal campo Falerno.455.

Falerno vino. 234.236. Suoi

attributi, 458. Col fuo nome fù

detto ogni nobil vino. 521. Fà

detto vino Campano col comun

nome.5 19.522. & vino Latino.

522. & Maffico. 5 16. 525. & .

Opimiano.5 25.526.Non erafi

mile al Caulino,mà al Gaurano.

515.516. Fù diuerſo dal vino

Amineo. 527. Suo colore. 522.

. Sua proprietà di conferuarfi lun

go tempo. 524. onde s'induriua,&

fi fcemaua, 523. con vtile del pa

drone.523. Fù biafimato aa’ me

dici. 523. Ø forfe,fecondo i varij

parerifà riputato di fecondogra

do di ſtima. 52o. Fù copiofiſſimo.

5 19. & di cariſſimoprezzo. 767.

Vedi. Pere Falerne. Ambra Fa

. lerna. -

; Falerne viti.233.5 16.

- Falerna vua fù detta, forfe,

l'vua Horconia per Ironia, 5 13.

að vero ogni nobil vua. 521.

Farro della Campania lodatif.

fто.532.ondefсотротеиа "На

lica,nê era diuerſo dalla Zea.532.

533.534.535,768.

Fafeli, fpecie di diletteuoli na

uigij,detti Campani dal loro fre

quente vſo per la riuiera della

, Campania.742.

Fauſtianovino.234.236.516.

Federico 1.Imp.richiefe ilFo

dro alle città della Campania,

Romana,nö à quelle della Cam

Pania Felice.81.82:
-

|

Federico 2.Imp.edificò in Ca

pua due Torri, & ſopra il fiume

Ofanto vn Ponte. 17o.173. Rior

dinò in Yapoli le publiche Scuðle.

- 73o. * - * . ----

Fiamme minerali fono di con

traria natura dalle celefii. 3'ı 5.

econdità, che pracede dalle

piogge,è più lodata di quella, che

viene dalle inondationi de' fiumi.

· 493 · · · · * v. - ?

Felicità di alcuna pianta, inte

fa per la fertilità ſua. 483.484.

Ở di alcun luogo,intefa per lafia

beatitudine.488.

Ferrantei.Rè di questo Regno,

fe vendita al Comune della città

di Capua di çaſtello à mare di Vol

turno 78:6 glife dono della cit:

tà di Calui.442.

Fichi nella Campania fi con

feruanano per vn modo ſpeciale:
- 5 Io.

Fiumi ne tempiantichi eran L

:comunernëte nauigati. 166.al qual

fine nellelor bocche edificauaf al

cum castello, 174. - -

Flamini Volturnali Vedi:Vol
turnali. . ه.

Flauo colore nelle acque defu:mi. 163.75o. - - - ـه

Fodrofito ſignificato.8r.

Frumento,intefo per ogni forte

dibiada abbondantenella campa
1 Mia.5 31.

· Funi di Sparto. Vedi. Sparto:

Gatırane viti. 23 3.516.

Gaurano vino.234.235.516

கண்,வடி 16 :- --- C
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Genella vua. 5 1 2-5 I 3.5 I 4.

5 28.

S.Gennaro Vefc.di Beneuento .

fà condennato à morte dal Preſide

della Càpania, in cui ail bor quel

la città fi comprendeua. 5o, Fà

condotto al martirio in Pozzuoli

per la via del colle Antignano.

I49• -

Gineſtafrutice,non naſce nella

Campania mà ne fuoi luoghi vici

mi.5 54. Vedi.Sparto. |

Gionata Conte di Carinola ,

437. diede aiuto à S. Bernardo di

edificarui la chiefa Vefouale.463

Gioue Vefuuio. 316.

· Giuliano heretico Pelagiano,

fà Kefoua Campano della città

. Belano, ch'era mella Campania,

deftritta dall'Imp. Hadriano.5 1.

. Giunco odoratos diceuafi, na

fere nella Campania. 508.5o9.

Gneo Neuio antichiffimo Poe

га Сариато.78о,

Grammatici publici di lettere

Greche in Capua.78o. -

Gratiano Imp. prima di ogni

altro Imp. Criſtiano laſciò divfa

reil titolo di Pontefice Maffimo.

62. . . .

саттino verfо Сариа пиона per

Δicopoli.41o.421.

, Greco vino.522.

Guaiderifio Prencipe di Be

тезетto:Jио сӑтіпо рerfо Сариа

nuouaper Sicopoli, 41o.421.

Habitationi antichiffime »

furono ne monti, & poimelle lor.

Gregorio Greco Bailo : fuo

falde, appreſſò ne' campi, & più

taźdi nelle riuc del mare. 6o I.

Hadriano Imp, ftituì quattro

confolari à regger l'Italia. 43.

vm de' quali hebbe in gouerno la

Campania , in cui deferiſje i due

Latiji Picentini, zº gl'Hirpini.

44. ò pur nella Campania de

fcriffe l'intiera Italia di quà di

Roma.69. · · · *

Halica, forte di cibo lodatiſſi

mo.5 36. componeuaf nella Cam

pania di tutte la migliore. 532•

53 3.534. 536. Modo del farla.

534. Vi fi meſcolaua la creta de'

monti Leucogei • 534. 536. 537.

I ricchi la condiuano col mulfo.

537. Non fi conoſciuta da'Greci.

536. Fù detta alle volte col fuo

nome quella biada, onde ella fi:

сопротеиа. 533.

• Halicarie meretrici. 537.

Hannibale venendo la primai

volta nella Campania. I o6, 407.

41 o.417.419. cientrò, & n'vfcì

per lo colle di Callicola, detto in

altro modo.Trebolano. 1 o 3.167.

417.419.dopo hauer faccheggiato

il campo Falerno. 132.428. doue,

cớ nel căpo Stellate appreſſo Cafi

lino hebbe gli alloggiamenti. 133.

167, 185.239.24o.293.424.427

428. dal lato verfo Roma. 417.

423. Suoi alloggiamenti in varie

parti del monte Tifata. 368.369.

762.777.Cercò ottener. Napoli,ò

Pozzuoli, ò ver Cuma,per bauer”

vnporto di mare nella Campania,

në ſi ſcriue , cbe cercaffe hauer:

- quello
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quello di Herculaneo.321. Am

mollirono la fixa robustezza altre

Capuane delitie,che quelle del ma

re. 255.488.755. Non ottenne

Capua per affedio.776.Non valſe

à liberarla dall'affedio de'Romani.

777. Suo cammino da Taranto in

Capua, 355. & da Capua in Ro

та. і б4ы68.432.777.

Hercole, fua pugna eo giganti

della Campania. 182: 226.25o.

259.263.264.572.cio è con Cac

co) est con le fue genti. 627. Glifi

attribuiua l'opera della via Her

culea. 226. 264. & lafondatione

di Herculaneo, & di Pompei.

32o.3 28.

Hierone, Tiranno di Siracufa

diede aiuto à Cumani contro gli:

Etruſci. 248. 681. Occupò l'iſola

di Pitecuſa, vacua di habitatori.

29O. 29 I · 292.

Hedicrosche furono i lifci,Ø- i

belletti , componeuanfi da gli

Vnguentarij Napoletani. 562.

· Horconia,vua copioſa nella

Campania mà vile. 313.

Hugone,Conte di Boiano,heb

be in dominio Caſtello à mare di

KVolturno. 179. * - ,

imperadori vſauano le ſcarpe

di color roffo, ilche ad ogni altre

era vietato, 564.

:Inteitine operefuron quelle di

legno, di vm peculiare artificio

mella Campania. 558. & Intefti

narijdicemanfi i falegnami, 558.

Ittromenti, & vafi ruſticali

zafati , ò distima nella Campania

*

Vedi.Atenolfo. - - - |

* -

più che altroue. 5543

Iugeri antichi agg«agitati alle

moggia preſenti.? I. . . . .ò

- Landone, Conte di Capuà,ric

dificò la città nuoua, done è al pre

fente appreſſo il ponte di Caſilino.

169.17o-374.396.398• .

Landone fondatore di Calui:

Latino vino fà detto il Faler.

nO.5 22. - ' . . .

Latte Stabiano. 547.

Leoni furono anticamente nell'

Europa.367 et defcritti nö impro

babilměte nel monte Tifata. 367.

Libertà fà conſueto dono,töce

duto da Romani alle città,c à po

poli loro fedeli.733:7:4.7 3 5.736

Lino Cumanofottilijimo.543

Liuiofà emulo di Polibio.417.

2O. -

Lucio Pifone.Vedi. Aulo Ga

binio. - * * *

Ludovico Imp. Suo viaggio

di Napoli per Sueffola, & per

Саиdio in Beneuento.349.

Luoghi iterili mð hanno fpeffe

mutationi di habitatori. 579.769.

Luogo, comun nome , fù preſo

alle volte per alcun villaggio , ò

caſtello. 142. . "

Lupo,Confolare della Căpania

nel tempo dell'Imp. Giuliano. 55.

Marcello.Suo cămino deferitto

da Canofa per Calatia in Nola.

407.408 fù da Koma. 409 4 19.

Marco Aurelio Imp. rifiorò

la Via Appia interrotta dalle inõ

dationi del fiume Volturno. 161 •

1 2 Marfia

vi
|

----
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Marfia, Rè de’ Lidi,ch fua

biſtoria è molto intricata. 625.

626.627. -

Mafia valea quelche à noi vil

laggio. I 20.337.habitato da gen

te di condition feruile. 5o3. . . . .

Maffico vino: 233.235. fà la

fiefo,che il Falerno.5 16.

Mediſtutico fù detto com nome

composto di vocabili della lingua

Ofca,il maggior magiſtrato de'Ca

риаті,48.6 14.685. : : : }

Meliloto fà à Greci l'berba ,

da Latini chiamata Sertola Cam

pana,che naſce nella Campania la

miglioresche altroue,est era difre

quente vfo nelle corone. So7:5os:

• Mercato copioſo in Capita.5 52°

Metallo fù detta la creta; & i

legni, et ogni altra coſa,che fi tro

uinel feno della terra.5 37. :

- Miglia alle volte computauanfi

non fecondo la vera lor miſura,

ztà fecödo la volgare eſtimatione;

ehe attende la diſtintione deglin

zerualli davno ad altro litogo. 38.2

Miglio,biadalodato nella Cam

раяia.539. * |

Mitridate, vinto da Pompeos,

fuggì per Colco, & per la Scitia,

est pensò affilir dall’Europau luo

gbi dell'Aſia,poſjeduti da Romanir

non la Campania 9 I. , , , , , •

Mosèfù creduto da alcun gen

tile bauer diſtinto il popolo Hebreo

in dodici Tribu per la perfettione

del numero duodenario.649.

Napoletani letterati s'inuita

ºg r-rittar de nieoko di alcune

antichità loro.292.738.74ơ

Nauigatione diletteuole per

la riuiera della Campania Felice ,

molto vjata da: Romani.3.3 742.

Nerone Imp. in Napolifëve

derfi la prima volta sù le scene.

779:778. . . . . . . :: l'

-: Nomi deriuatiui, vfati ne*

modo de loro primitiui 438. *

Nomi proprij, non men che gli

appellatiui#
niere; fecödo l'arbitriohumano. 5.

Nomi proprij; vfati nel modo:

appellatiuo,669.67o. . . s

Normanni Prencipi di Capua

miroua,la ornarono di nobili edifi

cij, i 7o. Mutarono il nome delfuo

Přencipato in quello di Terra di

Lauoro.77 I.. -

Obbe Calene, ſpecie di vaſi:

557. - -

Oglio della Campania, lodato

più di ogni altro y 29.5 59.& fin

golarmente quel di Venafro 529.

detto Liciniano. 53o. La prima:

fua lode fi negli vnguenti più cbe:

ne’eibi. 53o.559, * * · · ·

Olmi negli arbuſti del campo

Falerno: 5 1 1.767. diconfi. Aruo

le.dalle loro Arule.51 1.

» Opiche furono dette le cofe

laide;&ºfozze.599. Va *

Opimianovinc. 524.f25.525

Oliriche Lucrine, dette anche

Baiane,di molta lode. 227.232.

54o. Loro generatione qualità,ć:

grado diſtima:541 542.

. Otio fè riputato da gli antichi

ogni altro effercitio, fuorche ilma

128وييف0
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zeggio delle cofe publiche 73o.

Pandolfo quarto, Prentipe di

Capua nuoua,ottenne Napoli per

tre anoi.363,
* . . .

. Pirro Rè degli Epiroti depre

dò per fei anni la Lucania, la Pu

glia,& la Campania. I o.56.

Pittura nuoua , Jimbolica, del

Pandonolfo de'Cöti di Capua fondatore di Capua, vien dichia

nuoua,fignor di Teano, cercò im

pedir la edificatione di Calui.442.

Pane Campanoilodato.538.

Panico, ſpecie di biada499.

S. Paolo Apoſtolo , Suo cam-",

mino da Pozzuoli in Roma. 35 •

36.149. I 5o. I 51. . ". ; : , !

Paragonifrà Capua antica, Č",

Roma. 384. 385. 386. 387,388»

i o, y tº G

Patelle Cumane, ſpecie di wa-.

f.557. " هن."...و«یب

: Pelafgi diceuanfigli agricol

tori.62t- , , , ,: , , ,

Pelli Babiloniche,aſſolutamč

te dette Beneuentano:furon pri

ma chiamate. Pelli Cãpane.564.

Pelli Campaņepreponeuanfi

à tutte le altra-perfarne ląstarpe:

degl'Imperadori, 564. • * 3.d3

Pere Falerne 599. 52 Iºnii

Periltromi della Campania » 5

rata.77o.

Plotinofilofofo Platonico pësò

habitar vma eittà nella Campania

nel modo della Republica di Pla

tone.i38. i 39. * .: :

Pompeana vua.51 z.

Pompeano vino.5 19. ,,

Poſtumio Capuano, di orefice,

diuenne dottiſſimo neſtudij Greci.

9. |- ...

” ຕາເitine felue di elci. 365.,

paragonate à quelle del monte Ti-a

fata. 493, . - | 1 -

S.Priſcoprimo Veſtouo di Cu-,

pua.Vedi.Cimiterio. . . . . . .

- Proffimefi differ le cofe,benche

lontane, fe nulla erafraloro.431.

432.751- , , , ,

Prouincie furona dette in al

cun tëpei territorii delle città.6a.

. Pulla terra. Fue qualità, 549

che diconfi bora.Pannirazzi,558,

Petronio Arbitro.Sua età.526

Peſchi Campani di , notabil.

ezza 51 o. . . . . . . . .; in

కొ nobili,et çöchiglie nel co

mun mare della Campania,& ne,

priuati viuai.54o Wedi Qítriche

...S.Pietro Apoſt: Suo camming,

dall'Oriente per l'Italia in Roma.

4ం3-4ంర. :: - ( - :

Pioppi. Wedi. Arbusti della

Campania- * * · · · · ·:

** -

· · · ·, !

5G. - : " " . _ »

Radiperto,Vefcouo di Sinuef: .

fă, fortificò, & adornò Caſtello á

mare di Volturno, 179.13o. 181.

t Rame della Campania 9 5 |

Rạnnulfo Normanno edificà.

Anerfa.361. , . :

Regioni diffinguonfi l'vna

dall'altra per tre maniere.95.

Republica dinota il comune di

aleuna città,& dialcun popolo: nä

alcuna loro prerogatiua. 738.
ikquatпотетотபழ alle

Colo:
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Colonie de' Romani. i 2.738.739.

Republiche de' pochi. Loro

conditioni,545.546.

Remo, à ver Romo, figliuolo

di Enea.Wedi.Romolo. -

Ricchezza,& Pinguezza,fu

ro-13 lodi comuni di Capua,& del.

la Campania Felice.567.768.

R35:3ódicardó, ásnap

diò,mè Capua, tè Napoli, nèedificò

Auerfa.364. - -

Roggiero,Rè di Sicilia. 179.

diſtruffe,et poi rifece Auerfa.364.

Romolo,figliuolo di Enea,fon

dò Roma la terza volta, 587. Fừ

creduto, hauer edificata Capua col

fratello Romo.63 I. · · · · · · · ·

Romolo, Rè de' Romani,fù

creduto dagli Hebrei autore della

Grotte di Pozzuoli. 273.

Rofe, famoſe della Campania

Felice,furono di tre forti.5o6.Al

eune eran chiamate. Rofe Cam

panelodatiſſime. 5o5:558.dicolor

rofo. 3o6.507. & fioriuano affai

per tempo. 559. Altre diebuanji.

Centofoglie. Jo 5.5 o6 dalla copia:

delle loro foglie.5 o7. Et altre eran

quelle, che naſcono per feſteffe nel

cấpo Leboriopiù odorofe di quel

le degli horti.499. 5o 5. non meno

tfite negli anguenti.3o5.559,

Sacrauanfi dagli anticbi varie

cdfe in varij modi.45 2.765. i

Scipione Africano hebbe la

fua villa uppreſſo Litérno , doue

hora è Vico di Pantano: 187.

188. Vedi.Vetuleno Egialo.

Sepolcri de fondatori di alcune

città,lungo tempo conferuati.659.

Sertola Campana Vedi.Meli

loto. -

Sepolcro di Capis, creduto

fondatore di Capua.657.658.

Seruio,Grammatico.Sua età.

62. -

Sicardo Prencipe di Beneuen

to- 186 fè gran danni nella città

Mifeno.223.224.

Sicone, Prencipe di Beneuen-

to , dal cui nomefù detta la città

Sicopoli.41o.

Siligine 3 fpecie di biada, mella

Campania,lodatijima.537. è cre--

-duta,effer il grano bianco.5 3.S.

Silla ruppe in guerra Norbano

appreſſo Capua nel campo frà la

città, il monte Tifata, est il fiume:

Volturno. 37o. 371. Poſe concor

diafrà Pozzuolani, & diede loro

le leggi 755: I -

s Siluianofà Vefs.di Velletrinel

la Campania,intefa la Romana.

8o.81.

Simmaco frequentemente di

morðin alcune città della Campa.

nia.492.78o. -

Simmaco,Vefc.di Capua nell'e

tà di S.Paolino Nolano,ci edificò la

chiefa di S Maria Maggiore.381.

Sircola, vua nella Campania,

detta ancora con altri nomi . J 12.

· Siti delle città appreſſò il mare

comunemente dagli antichifurano

fiimatidannofi.383.et lodati quel

li appreſſo i fiumi. 387. g.

Sorrentino vino, 3 Jue quali

tà.5 17.518. · · · -

v.

: : : . . . . * * ·,

----

Soઃિ
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Sofipatro Carifio mð fił Cam

pano.87.

Tinnucolo,vccello,detto:Cen“

cride da Greci. 535. difende le

Sotero Papa effendo di Fondi v Colombe dagli Sparnieri - 543.

fù detto Campano, fecondo la de

fcrittione della Campania del

l'1 mp. Hadriano.8o.

Sparto è ſpecie di virgulto, fi

mile alla Gineſta,di cui formauäf

alcuni vafi, zº funi.554.5 55.566

Stadera fù ritrouata nella

Campania » cô dettane per nome

Campana.553 . . v.

Statano vino nella Campania.

JA 8.

· Stellatina Tribu in Roma non

fù detta dal campo Stellate della

Campania.43o.

* Supellettile:Campana intefa

per gli vafi di creta, čº di bronzo.

556.61 1., " : , , , ..

Tarcone Tirreno non hebbe à

far nulla nella Campania:626,

Terremoti , frequenti nella

, Çampania, cơ già più di timore,

che di danno.573 poi ci ruinarono

Pompei, 327 il Teatro di Napo

li.769 & molte città con vn colle

del monte Tifata:761. -

Territorij delle colonie deferi

weuanfi col folco dell'aratro, 722.

723... , . "

... Tefeo istituì Atene capo del

l'Attica.667.668. t : .

Tiberio Imp. hebbe vna villa

in Mifeno.754. doue effendo mor

to,ne fù il ſuo cadauere portato in

Roma per la via Confölare , che

ожетяма іт Сариа , поп тоtto lon

sana da Atella, 15o, ,

/

Hora diceſi.Scacciauentolo.544

- Tirreno, duce de Lidi, dal cui

nome furono creduti efferfi detti i

Tirreni.627.638.639. -

. Tito Imp. Suo cammino da

Pozzuoli in Roma , ritornando.

dalla Giudea. 15o.151.. , ,

Trago , fpecie di biada nel

Campania, 539. - .

, Traiano Inıp, non fece:mà ri

fece la Via Appia da Beneucnto

in Brindifi.749 762, *

Traietta fi diffè la barca, che fi

vfa nel tragittarfi i fiumi. I 24.

Trebellico vino nella Campa

nia.418.5 17. . . -

» Trebolano vino.418. i :

Trifolino nobil vino nella

Сатрапіа,418.419.5 17.

Troiana Guerra. Suo tempo.

586.587, 595.626. -

Vacche della Campania. 547.

ci arawano.548. Vedi. Latte Sta--

biano. : *--

Vadofo, fè detto ilfiume Vul

turno per le lagune di acque, che

lafia inondando ne campi. 164.

Vafi di bronzo comperauanfi

vtilmentein Capua, 556.

: Velleio Patercolo fà Capua

no, cº dail/mp. Tiberio ad bono

reuoli gradi efaltato.778.

Veriure eran le miſure de:

campi della Campania.553.

· Vetuieno Egialo fè fignore

del podere in Literno, già di Sºi:

„” țione

... ***

-- -*
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pione Africano. 182. , ! Je neficeua un gran copia . 5592

* Vico diceuanfi gli edificii in L'effercitio loro fà proprio de Ca

• alcun luogo nell’vno, & nell'altro : puani nella Sepialia. 562. Vedi.

* lato di alcuna via.185. Hedicro. , , -

Vigne nella Campania.5 12.& Volturnali Flamini nonfuro

* nel campo Falerno. 519. di vna no attribuiti al fiume Volturno.

certa forte peculiare.5 12. 156. . |

Villeſchiiitromenti,& vafi, ò Volturno, riputato deità d'i

vfati, ò di ſtima nella Campania i gnota origine. 156-paſsò da Ca

più che altroue-549.353.554. puant à Romani. I 17.

Vini di ofcuro nome diueniua- : * Volturno fù detto da Pugliefi

no di giorno in giornofamoſi.418. il vento Euro dal lor monte Vul

51 5.5 18.92uelli di maggiore età, tur.158. non dalla città Volturno

eran diſtima maggiore.523. bem- nella Campania.75o. - - -

che da'Medicifoſfèr dannati. 523. Vua Horconia . Gemella- 3

Vino. Amineo. Arbuſtiuo . . Pompeana.Sircola. Vedi ne'loro

Caleno. Campano. Caulino . . luoghi. - - - - - -

Equano. Falerno · Fauſtiano. Vrne, et anfore di Sparto

Gaurano.Greco. Latino. Maili- 555. . . . . . "

co. Opimiano. Pompeano.Sor- Zea, ſpecie di biada, detta an

rentino. Statano . Trebellico. . cor Seme, abbondaua nellaCam

Trebolano. Trifolino. Vedi ne pania,& fe ne componeua l'Hali

loro luoghi. - ca. 532. E creduta diuerſa dal

Viti han terreni molto buoni Farro. 533. 535. er di ſtimami

mella Campania, 5 1 1. nore. 533. In opinione di alcuni

· Vliue della Campania.529. antichi fà la medeſima:533.534

Vnguentarijin Capua copiofi, 537.768.il fuo nome fà de'Greci,

56o.56 I. - 535.536.768.Fù chiamata anche

Vnguenti di Capua,ớ di Na- Farro,Adoreo,ór Seme.535

polifurono celebri per le rofe, 29 Zeto, chefà amico di Plotinº è

per l'oglio della Campania . 5 29. forſe colui, del quale in Capuaf

559. Tardi giunſero alla prima leggelaiferittione delfuoſepolcrº

lode. 559. 561. Nella Campania 139. -

a f , * ? ,

Potrà quì inferirfi il foglio aperto della Defcrittione

della Campania Felice:

Арва:
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A P P A R A TO

ALLE ANTICHITA DI GAP v A

-- « o vero ് |- . . . .

D Is C o Rs 1
DELLA CAMP A NIA FELICE

Di »

CAMILLO PELLEGRINO

F I G L D I A L E s s.

୫୫୫୫୫
HR HOGGI lo ſtudio delle cofe » It adsuele

| antiche,il quale fù ancor fem- Audio deile

- pre in molta ftima, diuenuto #

non folamente gli huomini *****

i di molto fapere, & di fottile »

auuedimento ornati: ma quel

li ancora » che dell’vno ; &

dell’altro fon poco forniti , hanno egualmente »

attefo , & attendono tuttauia con molta pron

tezza alle defcrittioni delle antichità delle patrie

loro : abbondando ben fouerchiamente di vna ar

dente vcglia,che paia la lor gloria maggior di quel

lasche fi auueggono poffederfi da alcuna altra.Veg

giam per queſto, non effer quafi rimaſta città : nè

grandesòfamofa:nè picciola, ò vile, che non habbia
A hausto,

* **

:്.
|-

--

sa così frequente,& comune,che frequenteer
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hauuta,& che giorno per gierno non habbia con-,

. eguạlf,ồcon de gual forte al ſuo merito, il ſuo pro
Ha moffo an- 52: . # - * · · - |- - : •

:::::: :, þrið fcrittorë ; onde da si cc nun éff mpio jo pari

:„ mente commoffo, hò deliberato far pruoua d' llu

#, ſtrar le antichità di CĂ PVA,mia patria:raccoglien

nobil patria dole da mºlti Greci , & Latini autori, alli quali al

l'incõtro förte,auuerràsche fi rechi ancor molta lu

cetefendo l’vno il mio primo intéto & l'altro infie

tne affai principale. Et fon bene io ficuro, che ma

negg ando queſto fubietto, per fe fieffo molto

grande,non potrò giugnere à rappre fentarne intie-

amente i vari piegi ; ma il mio ſcriuere,il qual non

儘 per fine l'encomio di queſta città, ma l'hiſtoria–,

non dee per queſto difetto arrestarfi ; i eſtando in »

ogni modo pic na poteſtà ad altri fuoi studiofi, &

amoreuoli cittadini di fupplir con la loro induſtria,

quando che effer debba,doue fi auuederanno, ch'io

habbia mancato; & potendo i foraftieri apprender

dal mio difetto con maggior certezza la mia intiera

fincerità,lontana da ogni moleſta, & vana gº nfiez

La quale pa- za,& adulatione:Prendo adunque à ſcriuere delle

regiſ R. antichità di CAPVA, città da’ medefimi antichi pa

警:: ragonata à CARTAGINE,& à ROM (Capua,diffe

தr, * Flóro inter tres maximas, Romam,Cartboginemque nu

- merata)la qual nondimeno pergli fuoi auuenimếti:

cioè per la viciffitudine delle profperità, & de lle ca

lamità fue più à quella,che à queſta hebbe à rafio:

migliarfi;laonde non ingiuffameute può a’ Capuani

conuenir quel medefimo detto, che vsò Tertullia

no ragionando a’ſuoi Cartaginefi:Principes, gli chia

mò;/emper Africa (Camparie,potrò dir io)vetustate–

mobiles, nouitate felicei. Et in vero in tre principali ſta

ti» che Capua prouò fucceffiuamente ne’fecoli tra

fcorff,potendo ella confiderarfi:in quello di libera
- - - Re
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Republica prima di effer foggiogạta da Romani : in

quello di Colonia de'medefimi fuoi vincitori : & in

quello di principal fede de gl’Italici Longobardi in

prima,& poi de’Normanni:liauuera nel primo la

iode dell’antica fua nobiltà: nel fecondo,& nel terzo

quello della felice modernità fuascome ne’feguenti ::::.

Diſcorſiverrà à parte à parte dimostrato. Ma'haue:

rebber,forfe,i miei Capuani anzi bramato il raccon Jr. eramojº

to degli vltimi nostri fatti legentüplervą; diffe anche#
Liuio della ſua historia bua dubito, quin prima origi

mes , proximequè originibus minus prebitura voluptatis

Antyffinantibus ad has noua)i qualifono ſtati, & tut

tauia ſono in paragone di qielli delle altre princi

pali città di queſto Regno,ce, tamente non minoris

nondimeno come hauert i o potuto difubbidir fen

za biafimo all'infegnamento di Ariſtotile, il quale »

con general legge commitada incipiendum eſſe (così

fuona la fua fentenza in Latino)primùm à primis?Ol- se prima

tre che non mancheranno ancora di coloro, i quali:
|- - V - . - - - - |- - е рій re

fi compiaceranno più di queſti antichi accidenti,che mr.

de’nuoui;perciocht bt ne ſpeſſo, come ne ammoni

fce il nostro Velleio,audita vyſis laudamus libentià, &

prafentia inuidia praterita veneratione pro/equimur ; &

bu nou obrui, illis in/frui credimui. Adunque di queſto

non mi potranno giustamente effer molesti i mei Etfar; rr.

Lettorisi qualiansh: fpero che haueran per bene »:

ch’alli medelimi Diſcorſi delle noſtre antichità pré- :"::.
ceda queſto APPARATO;fe pure permio disfauo- Pakaro.

re non voglian negar à Plinio Cecilio, che ret alia

ex eau/aprincipta librorum circumferuntur, quàm quia

existimaturpari aliqua etiamÁnè cateris effe perfesta-.

Maio hò già detto di quelche auuertirii quì conue

niua,quanto dee baftare;

A 2 RAC
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Delle materie principali, che fi trattan

- nel primo Lifcorfo.
* * · * * , , , ; ** * · - ! -

-

- - -

* - kº - :- - - - : " ; ; :: -

* I. Capua città di Campania,& altre Capue... |

· II. Campanta antichijima, detta poi.Epiro.

III. Campania in Italia,congionta alla Lucania.

IV. Campania frå'l Promontorio di Sinueſſa,& quel di Sør

rento: famofa più d'ogni altra.

V. Campania Capuana frà’l fiume Volturno,& Acerra;&r

frà’l Monte Tifata,& il marc .. -

VI. Campania,deftritta da Silio Italico,& da altri, fecondo

- vn certo abufo.

VII. Augusto Imp. congiunge la famoſa Campania, il Latio

vecchio,& il nuouɔ,i Picentini , & parte del Sannio

in vna regione.

VIII. Campania di Hadriano Imp. abbraccia i due Latij,i Pi

- - céntini,& gl' Hirpini.

IX. " Campania,deferitta da Procopio,& da altri, abbraccia il

Latio nuouo,& i Picentini. * -

X. Campania, deferitta da Giornando , & da altri, fin al

Faro.

XI. Campania Napoletana abbraccia le città della medefima

rтиiera. -

XII. Campania Romana. -

XIII. Altre nuoue Campanie in varie regioni.

XIV., Campania Remenfe in Francia. -

XV., Campania mentouata da Sofipatro Carifio.

XVI. Campania non ben creduta mentouarfi da Lucio Floro.

శిక్ష

DELLE

г. к. А е с о м т о ,
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C A M P A N I E

D EGLI ANTICHI

D I S C O R S O I.

- ళణ్ణి!

SME l'humano intendimento, d'ogni lingua t'humane

affoluto arbitro ; & pieno autore, dõpo arbitrio is

} ch’ hebbe impoſto i nomi alle cofe : altri pºne i nomº:

$ in modo ſtabile,& fermo, onde.proprij.fu- alle cofe, nè

|- :خههت-م1...م - fempre gli

| ronderti:altri in modo vago; & comune, : , „2: ,

onde furono chiamati.appellatiui. non fi zaº.

- - - - -- - Hi haueffe lor fopra riferbata larga poteftả

dinuouoparere certamente non farebbe ſeguito,che queſti,

& quelli il più delle volte fofferfi dopo lungo vfo corrotti,&

bene ſpeſſo anche del tutto difufati. Ma di queſta fua così

gran forza estendo gli eſiempialiai pronti , & manifeſti, cl

la ènc'nomi proprij, ne quali men deuerebbe, molto mag

giore;de qualinon folcorrompe,& manda al pari,che degli

altri ogni vſo in dimenticanza ; ma in modo più ſtrano

ſtringe,& allarga,come più gliaggradai loro primi fignifi

cati,& quei nomi (percagion di eilempio)i quali per alcuno

ſpatio di anni fiano ſtativfatiperdinotar luoghi frà termi

niftabili,& fermi racchiufisvuol poiche fian di regioni, al

le volte maggiori, alle volte minori dimoſtratiui . Pur nè

quìfinalmente di queſto fuo così gran potere il limite egli

ritrona;percioche ſempre conferuando ſopra le fauelle le »

fueprime ragioni,& lafua antica fignoria: parimente à fuo -

piacerele naturetrafmuta de vocaboli;&tal vno di effi,che

fu proprio di alcun luogo, ad altri luoghi , benche di fito

digionti,& lontani: nella guifa, che faril veggiamo ಶ
-- -

aРРcl: ,
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Come fi di appellatiui,conceder fuole: all'incontro麗 rendendol pro

":::" prio di ciaſcun di loro, il che ne io cosi francamente affer
fte - - - * a * - - |- -

鷺 ಓ. ai marardireife nel nome di Campania non fi ſcoprifle intie

campania, ramente vero,come in queſto Diſcorſo à parte à parte fon

per manifeſtare.

|-

. , : {

1. Capua città di Campania, & altre

- - сарье-. · : , ;

Et moue la mia menţe, perche io ſcriuer volendo delle »

antichica di CAPVA, mia patria, prenda cosi di alco il ra

Fà la nostra gionamento la molta neceſiitä,la qual parmi d'hauernespo

Capua, città ſciache ella fù già compreſa nella regione latinamente ap

“ º*"?“ pellata.Campania.come ne vien dichiarato per tacer di mol

2,14, ti altri , da Liuio nei libro 22. fcriuendo di tre Capuani,

fatti prigioni dia Hannibale al Trafimeno. Hi nunciantes,

fi in Campaniam exercitum Annibal admouiſſet,Capua potiun

de copiam fore. Et di nuouo nel lib.23.cosi dicëdo. Capuam,

quòd caput non Campaniº modofed poſi afilistam rem Roma

ham cánneuſ pugna,Italia fit. Et la terza volta nel lib.27. in

queſto dire. Ex Campania nunciata erant, Capue duas edet,

Fortuna,cy Martis,& fepulchra aliquot de cælo taffa. Laonde

Effendo fia. ": farà fe non molto орротиво, che prima d'ogni at:2
affare io cerchi di rimucuere l'ambiguità, la qual nafcete era -1 e

campanie. dalla moltiplicità delle campanie antiche così in Italia,co-

me fuori, & la qual certamente me,& il mio Lettore moler

ftar piti d'vna volta nell'impreſofubietto potrebbe. Et ben;

Et verie che pärimente ne' ſecoli molto ä dietro,fù alcuna altra citلذ

Čapue col medeiino ò poco diuerſo nome appellata ; ella in vero

non in Campania mà in affai diuerfa régione fù deſcritta

dagli antichi , fiche non potrà darne aſiai facile occaſione »

di ſcambio:oltre che non fe ne legge memoria nè molto il

luftre, nè molto frequente : mà nondimeno non laſcerò di

ragionarne quanto parerà, che posta baitare al prefente in

tC1) CO. - -

***** ”: Defcriffe Dionigi Halicarnafeo nel lib. 1. delle fue Hiſtó

::: rie di parere di molti& fingolarmente di Arıſtone, ſcrittore

dei piċċa- delle cofe di Arcadia,vna tal Capua, edificata in quella re

pué fondata gione da Enea, & da fuoi Troiani, le cui paroleportate in
4я Вяeа. Lä
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Latino fon queſte. Kuidam eum Æ eam, iz Tiráciem - fue

de iucunt. Et appreſſo.Auj verò ea a bracta diftedeniem faciunt,

Č in Arcadiam vſque deducunt;eumque dicunt habitaffè in Or

chomeno Arcadico,& in ea quæ licet fit mediterrarea, tamcn ob

loca canoſa,& fiumen, Infula vocatur:quin että eam que Capua

nominatur(nei teito Greco queſto nome quì, & anche più di

fotrofi hà nel numero del più ) ab A Enea ceteriffº è Troiants

conditam,& à Capy Troiano Capuam appellatam tradunt. Et

lo ſteflo racconto fù riferito da Strabone nel lib. 13 îń parole

così fatte latine.Alı; eum (intende fimilmente di Enea) fedes

pofuiſſe aiunt apud olympum Macedoniæ.Alijapud Mantineam

Arcadie Capuam condidiffe (nel Greco e come di fopra) nomi

ne opido a Capy fasto. A' quali autori Stefano Bizanzio, o

pure il fuo Compendiatore,nel libro De Vrbibus non fola

mente è concorde,mà di più ne dichiara,che quel Capi, dal

cui nome ella fù detta,fù padre di Anchife, & auolo di Enea, nata da Ca

benche non col nome di Capua,ma di Caphyia l’appelli, co

me anche fè poco diuerfaméte Suida.Caphyia (cosi postono

voltarfi in Latino le parole di Stefano) vrbs Arcadiæ,à Capy,

patre Anchifissaut à Cepheo. Ciuis Caphyeus,& Caphyates : vt

Cartates. Suida nella voce. Cydas. refo Latino, hàin queſto

modo.Cydas,qui & Aletes,ex vrbe fuit Caphya.Et nella voce.

Bacis; hanea detto. Philacus Ephefinus tres fulff feribit Bact

das del primo, & del fecondo de quali hauendo ragionato,

foggiunfe. Tertium Arcadem er蠶 , qui & Cydas,

& Aletes fuerit diffus. Et ambidue queſti ſcrittori non vfa

rono queſto nome nel modo,che fecero Dionigi, & Strabo

ne,hauendo ſeguito,oltre Plutarco nella Vita di Arato, Pau

fania ancora,al quale nel lib.8.ò fia nelie cofè di Arcadia_s,

fimilmente piacque far autore della ſteffa città il fudetto

Cefeo,che fecondo Apollodoro nel lib. I fiì vno degli Argo

nauti;& nominolla incoſtantemente nel numero del piu,&

del meno . le fue parole in Latino fon queſte . Opido nomen

impoſitum à Cepheo, Alei filio, fatis conſtat; vt Caphye tamen

appellentur, Arcadicæ linguæ confuetudo obtinuit. Et di quà

vauuenne che dal medefimo autore iui,& anche dà Stefano,&

da Strabone al fine del fudetto libro, i fuoi cittadini furono

appellati. Capbyenfes.quantunque dà coſtui non-Caphye.mà.

Capuæ.la città venga poi detta.Ma farà ancor bené řecar le
- J. - |- fueع

Et denomi

pi i ſuo sue

lo.

O fecondo

altre fonda :

ta da Cefeo,

et detta.C2

phya,et Ca

phyæ.
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Pieciel ta fue parole fimilmente refelatine; per le quali divantaggio
felle a teº" ne vien dichiarato,come ella al fuo tempo; cioè nell'età di

po di Stra- Auguſto,& di Tiberio,era quaſi del tutto eſtinta, &fonque
- bone , 9 an- - v -

#:: est fte. De Arcadibus porrò vrbibus Mantineam Epaminondas no

fania.

Phaneus, Stymphalus,Menalus,Methrydium,Capbyenfes,acC

metha,aut omnino intcrciderunt,aut vix veſtigia earum , Z9 in

dicia apparcnt. Di modo che nienteriſtorata negli anni fe

guenti , era tutcauia picciol Caſtello, quando fcriueua »

Pauſania, il qual viffe ſotto Antonino Filofofo, onde chia

molla, come hà il fuo interprete, opidum fanè modicum in

extremis campis ad imos montes, non valde illos quidem editos.

Treuºfi di Nè oltre di queſta, & della noſtra Capua occorre di leggerfi

f: „":"", il nome in alcun molto antico ſcrittore : Se pure altri per

2: : auuentura non giudicaffe,che affai ſimul vocabolo fia quel

2. Čapis in lo della colonia chiamata. Capis di cui fasti ben riftretra mé
Italia. tione da vn fol Frontino nel Codice del Nanfio, ſcriuendo

delle Colonie in queſte parole. Colonia Capis prò eſtimatione

vbertatis eſt affignata,& prò matura locorum funt agri affignati.

efiendone nel reſto così alto filencio in ogni altro autore,che

# perfine non potrà ella darne veruno impedimento. Et molto minor

&::: moleſtia potrà fentirfi dà quell'altra Capua, di tempi più

}: moderni,la qual parimente non fù più chº vna folvolta men

яia. touata dà Bruno alfine della fua Hiſtoria della guerra Saf

fonica dell'Imperador Herrico Quarto,in quel luogo doue »

defcriue vn tai congreſſo di molti nobili perſonaggi , ch'

auuenne nell'anno fo81.Conuenerunt autem (dice egli) vltrà

. " fluuium, qui Vuifara dicitur,in ſylua, quæ indè Capuana voca

|- tur,quòd ad vrbem, quæ Capua nominatur, pertinere cognofci

tur. Leggefi altroue di queſto fiume , che fi congiunga col

Vuagerna,ne di ciò à me par bifogno dir altro.

Molte furo Paffero adunque al mio primo intento,il quale è di eſpor

nº le “.” reche molte furono le Campanie appresto gli antichi, così

#:. appeliate per vno, òper altro modo. & prima ragionerò di

cla/i. quelle, la cui denominatione diſcefe da alcun proprio no

me : & poi di queile,le quali ottennero vn tal vocabolo per

modo quaſi comune, & appellatiuo ; il qual ordine efiendo

per te ſtello affai piano,non fi fcompagna dall'ordine de lo

ro tempi.

* *

Сан

bilitauit.Et appresto.Verum hæc,& Orchomenus, Heræa,Cletor, {
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II. Campania antisöiſima, detta poi.Epiro.

Nella prima claſſe delle Campanie,ch'io diffi,dee collo- Astiebiff»

carfiquella,la quals ionon erro, auuanza diantichità ogni:::

altra difimil nome;pofciache l’ottenne ancorprima de tem- :.:“
|- - * - - * v - *@摩斯

pi della Guerra Troiana, & apprestopoi fù detta. Caonia. &: $

finalmente. Epiro del che ci è autor Seruio ſopra quell'emi- Epiro,

ftichio nel lib.3.dell'Eneide.

32 Chaonias cognomine campos.

come hanno i ſuoi telti più intieri nelle editioni , vícite dal

codice antico,ſcritto à penna,di Pietro Daniello . Epyrum

(dice Seruio)campos non habere,omnibus notum eft; fed confiat,

ibi olim Regem,nomine Campum, fuiſſe;ciufuè poſteros Campi

lid. . . diĉžos,& Epyrum Campaniam vocatam (così leggo, * ,

& non già.Campaniamquè. ) ſicut Alexarchus hiſtoricus Græ

cus,& Aristonicus referunt Varro filiam Campi Campaniam di

stam,vndè prouincie nomen poft veròficut distum est, Caoniam

ab Heleno appellatam, qui fratrem ſuum Caonem, vel vt alij

tradunt,comitem dùm venaretur, occiderat. Ma fecondo queito

dire hauendo Heleno,che fù à témpo de' fudetti casi Troia

ni,difufato quel primo nome,& in ſuo cambio introdotto il

fecondo,fermamente non trouerafii nelle hiſtorie Romane »

altra Campania , la qual di gran lunga le fia di antichità

eguale,estendo itata Roma edificata, per comun parere, nel

l'anno 432 dopo quella guerra.

I i I. Campania in Italia, congionta

alla Lucania .

Et queſtaềforfe,la cagione, per cui Strabone, il quale al Campania

fine del lib.5.fè affai breue motto di vna tal Campania vec- ###" i"

chia,ô dicafi antica nell’Italia:diuifa dalla Lucania per l'ac-്.

que del fiume Silaro,hoggi chiamato. Selc. non hà di queſto 2=sitar,.

fuo detto altro manifeſto raffronto di antico autore; hauen

do egli per auuentura ciò appreſo dalle particolari hiſtorie, Strabone il

& narrationi di altri Italici popoli,che precedeuano i più al-luftratº.

ti tempi,o ſe piace,li più famoſi fattı de' Romani,le quali à

noi non fono peruenute:nè egli fi curò ragionarne più •
, \ - B ' 3
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famente perfuafo dà alcuna delle varie ragioni,che fogliono

tal volta far parere à gli ſcrittori più opportuno il tačere, le

fue parole in Latino fon queſte.Pertingunt Picentes vſque ad

Silarum amnem; qui ab hac regione veterem Campaniam diui

dit.La regione dimoſtrata per quel vicenome.bac.nel Greco.

vávrne. per relatione in vero alquantolontana,non è altra, à

::::diui“ parer mio,che la Lucaniaspofciache prima fi era ragionato,

::::::* quantunque di pallaggio, della città, chiamata. řesto, già

“ poſſeduta da Lucani. Ma Filippo CIuuerio nell'Italia anti

ca al cap.6. del lib.4. crede ( ancorche al cap. 1. n'era ſtato

dubbiofo) che quel vicenome debba riferirſi alla fteffa re

gione de Picentini,de quali iui Strabone di propofito ha

uea prefoà ragionare, & che nondimeno la fua fentenza fù

queita,che il Silaro per alcun tempo diuife dalla Lucania »

la Campania antica,la quai poi fù ottenuta da'Picếtini;fiche

il prodotto fuo tetto,corrotto da’copiiti, dimoſtri hora men

bene il contrario di queſto, & che la vecchia Campania fù

la regione chiamata poi Lucania, diuiſa da Picentini per le

acque del fudetto fiume.Et in vero,ò che il ſuo teſto per ef

ferguaíto,ờ pure, che per riferirſi quel pronome a voce »

troppo lontana,il fuo dire fia alquanto oſcuro,egli è nel re

fto allai probabil cofa,che volle manifeſtarci , che al prin

cipio coi nome di Campania fừ chiamata quella regione »

ch'era proffimaalla Lucania di quà del Silaro, concordan

Marcino, dófi con queſta fentenza quella di Marciano Heracleota-,

::::::::: il quale nella Deſcrittione della Terra congiunfc infieme i

$ನಿ' Lucani,& i Campani,li cuiGreci verfi Iambici,voltatiin La

tino han queſto fentimento.

Iuxtà bos incolunt Samnites,conterminiלל

Aufonibus.poſt quos in mcditerraneoלל

33 Habitant Lucantºfimàl & Campani.

sentenza di Secondola qual congiuntione parerpotrebbe, ch'haueffe »

Quadriga ancor parlato Quadrigario appreſſo Nonio Marcello De

riº ambiº contrar gener verb. in quelle påfolc, in cui à creder mio, ac
EUãº cēna i danni,& le depredationi,fatte dà Pirro Rè degli Epi

roti in queſta Italia di quà di Roma.Ità per ferennium (dice

egli) Lucaniam,Apuliam,atquè agrum Campanum, quòd bis per

militem licebat,erpoliabantur. Mail dire di Quadrigario non

cliendo così certo,che debba alla fudetta Campania, *驚to
O
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tofto,che ad altra Campania, più lungo tếpo chiamata con

tal nome,applicarfi come fi vedrà poi:fù la ſudetta ſua vici

nanza alla Lucania appreſa in altro modo dà Pomponio Pomponio

Mela,il quale nel c. 2. deſ 1.2.non cógiunfel'vna,& l'altra nel Melº rife

Silaro:ma per non hauer,forfe,faputa queita Campania anti-“

ca,diftefe la Lucaņia di quà di quel fiume fin al Promonto

rio di Minerua,in cui giace Sorrento,il qual fù di vn'altra-»

più rithretta:mà affai più nota Campania famofo confine--

Sono le fue parole, Paeſtanns finus. Paeſium opidum, Silarus

amnis, Piventia, Petre, quas Strenes habitauere, Minerue Pro

montorium;omnia(aitri leggono.optma.) Lucaniæ loca. Et fer- Doue altri

mamente queita fù l'origine di così manifeſto fuo errore . potr: ::::

Mà ad alcun per auuentura dir piacerebbe, che Strabone di aeria,

Propoſito & kieliteratamente ripoſe la fudetta Campania »

antica di là del Silaro nella Lucania prendendone argométo

dalla Ifcrittione che filegge in Capia,fcolpita in vn marmo,

attaccato al Palagio del publico gouerno,nella piaº-º c**

fi chiama. Delli čiudici inquette parole.

P. P E s c E N N I o

SECVNDO IIII. VIR, II.

QVOD AGRVM LVCAN.

R E CIPE RAVIT SINE

INPENSA кырүвшсле

SEN. CONS.

Quafiche quel campo Lucano, ricuperato alla Republica:

(Par che debba dirſi di Capua,doue queſto marmo fi ritro

ua)fuvna parte dell'antichifima Campania fudetta,già da:

Capuanı intieramente poſledutasonde ella in così alci tem

Pidal nome loro,che in Latino fi appellano.campani, foste »

stata in quel primo modo chiamata. Alla quale interpreta

tione non醬 dipoter efter vera , che quel marmo per

molti contrafegni,da confiderarfi in altra più commoda »
III . B 2 ΟC
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occaſione detierebbe applicarfi al tempo nel quale Capua B

fü Colonia de'Romani: percioche ne anche ripugna,ch'ella

* hauelle all hora vfurpato il titolo di Republica,come altro

*Md falfa- ue fi farà manifeſto.Mà fe il riacquitto del cãpo Lucano (di

********* afi, che quel marmo conuenga à Capua pernon farne hora

queſtione) auuenne nel tempo accennato, come può effer

poi vero, che le ragioni di riacquiſtarlo, nate in tempi co

tanto alti hauefier i lor vigore dopo varie, & grauistime »

mutationi dello ſtato di Capua, le quali nelle hiſtorie Gre

che,& Latine fon troppo note: Inqueito non parmi,che fia

biſognofpender molte parole; fiche può certamente con

chiuderfi, nulla appartener queſta Iſcrittione alla Cam

pania di là del Silaro, di cui habbia, ò non habbia parlato

Strabone .

? #ifപ്', ' pofciache egli per ogni modo la chiamò. antica, farà

ĉ22:2 bene andarne inueitigando la cagione;la qual parer potreb

vna parte be effer queita,ch'ella prima di ogni altrą regione d'Italia->

delle ça" ottenne vn si fatto nome,che fiì poi per vno, òper altro mo

#:: do impoſto ad altra contrada. Mà più concorde al raccor:

***.ே to del medefimo autore può ester queſto , che hauendo gli

#efféauta Etruſcio gli diremo Tirreni,dominata congiontamente la–•

2ägli Etru regione,che dal nome de' Campani,lor prole,fù lungo tem
fcí &ampani po appellata.Campania infieme col vicino paeſe, che peruc

|- niua fin’ al Silaro,egli volle chiamarlo. Campania antica, per

cioche poi gli era ſtato impoſto altro peculiar nome, il qual

|- ; tuttauia perfeueraua. Ne può hauerfi dubbio,che cio ſegui

盔 all'hora, che i Romani vitrafpiantarono alcune genti del

per fitutio- Piceno percagion delle quali hebbe à dirfi. Regione de Pi

se da Romae centini.& afſolutamente.Picentini del qual auuenimento cosi

இச், fcriste il medefimo Strabone nel citato libro appreſſo il fuo

interprete Latino. Poſt Campanos,& Samnitas,vfiuè ad Fren

tanos(Lucanos.Iegge il Cluuerio afiai bene ) ad mare Thyrre

num Picentını gens habitat, Picenorum auulſa particula quædam

eorum,qui ad Hadriaticum mare incolunt, à Romanis traduffa

adfinum Poſidoniatem. Mà di vn tal fatto non è altro fcritto-

re,che piùò men copioſamente habbia ragionato.Il fudetto

Cluuerio il crede dell'anno 463.di Roma, non recandone-> ·

altro argomento, che l'effer in quel tempo ftata ottenuta.--

vna gran vittoria dà Curio Dentato contro de Sanniti : &
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di altri popoli dallato del mare Hadriatico; alche io non

prendo à contradire: må reiterebbe a faperfi in qual modo -

quei luoghi,al parere ſimilmếte del Ciuuerio,feguace inciò

distrabõnegiả poffeduti dagli Etruſci, & perciò da Cam

pani,eran poi peruenuti in dominio de' Romani: hauendoſi

nel reſto qualche notitia di alcuni fatti, feguiti intorno a'fu

detti anni frà Sanniti,che otteneuano alcune città della ri

masta Campania, & i medefimi Romani, i quali lor final

menteleritolfero;mà in Liuio,che di queſto racconto è l'au

tore,non fi legge in qual modo eranfi prima da Sanniti ac:

quistate priuandonegli Etruſci Campani : non che ingual , - "

maniera esti,ỏ veraltre genti primieramente hauefier fatto . "

acquitto de fudetti luoghi, in cui furono poi collocati i Pi- *

centini.E nondimeno afiai probabil cofa , che ſe tuttauia »

queíta intiera regione,chiamata lungamente. Campania. ò -

vero alcuna fua parte,fii per alcun altro fecolo appretio do- che la retfº.

minata da Campani, del che ſi ragionerà altroue : douette º tº a samniti,

queſta Campania ancora eller yna portione di quella lor ::::::::

maggiorregione che peruennefin'aſsilaro, & a Lucanidal:“
quallato non rimaſe lor nulla, fattone acquiſto da Sanniti, campani.

i quali finalmente ne furono priuati da Romani,come à di

itefo poi deuerò nel Diſcorſo degli habitatori della ſeguen

te Campania dichiarare.

IV. Campania fra’l Promontorio di

Sinueſſa, ó quel di Sorrento : fa

moſa più d'ogni altra.

Adunque perqueſto modofcemata l'antica, & ampia re-campaniain.

ಶ್ಗ degli Etruſci Campani di quella fua parte, nella quale Italiºfa"

urono condotti i Piceni,che il lor proprio nome quiui cam-鷺

biarono in Picentini,onde ella col medefimo vocabolo ven- , quel diAli.

ne poi appellata:conuenne,che la rimanente regione , chia- »érua, è di

mata. Campania. haueffe hauuto il fuo confine dà quellato cast dº Sºr:

fin doue perueniuano i medefimi Picentini, i quali dà To- **"*

lomeonel lib.3.della Geografia nella Tauola 6.di Europa,&

dà Plinio Secondo nel cap. 5.del lib.3.& dà altri autori fon

collocati frà’l fuderto fiume Silaro,& il fiume Sarno , ò pure

il vicino Promontorio di Mincrua,hoggi detto di Sorrento,
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fiche non oltre queſto termine ella comunemente fi legge Gº

eiferii ditela. Fu perqueſto deſcritta dallo ſtelfo Strabone »

fouraitar aili due marittimi feni , che diuiſi dal Promonto

rio diMifeno, eran chiuſi dal Sorrentino, & dal Sinuestano,

douefügiä Siuuelf,& al preſente è il Caſtello, detto per no

me. La Rocca di Monaragone.le fue parole in Latino fôn que

fte. A Sinu fi versùs reliquam oram marts finus eſt vfuė Mi

fenum iuſta magnitudinis:inde alius priore multò maior(Crate

rem nominant)A Mifeno vſquè ad Minerue, Promontorijs duo

bus in finus morem concluſus. Super hoc littus vniuerfa efifita

Campania,omnium planicierum flucjima. Et fiì la medeſima

Pette ***he regione anche tal volta appellata dà Latini . ager Campanus.

::::::::::: come la chiamo Liuio nel lib.9 in quelle parole.Eodem anno
ager K, 3mm- -4 - * - - -

panas . i Campum Stellatem agri Campani Samnitium incurſiones fa

tie.& ſimilmente altroue;& parimente Frontino in quel fuo

Frammento del Libro de’Limiti, mentre fcriffe , il campo

Campano effer per lunghezza diftefo dà Settentrione à

Mezzogiorno;& finalmente il fudetto Plinio nel citato luo

go,doue hà,che in agro Campano Stabiæ opidum fuere: la qual

città dà lui ſtello nel cap. 2.del lib.32.ė attribuita alla Cam

pania,dicendo.In Stabiano Campanie ad Herculis petram Me

lanuri in maripa tcm abiestum rapiunt:iidemquè ad nullum ci

bum,in quo hamus fit,accedunt. ne Plinio, nè Frontino, nè Li-.

uio,neºfudetti luoghi di altro campo,che della intiera Cam

pania,dimoſtrata dà Strabone frà i mentouati Promontorij,

parlarono, come dal progreſſo di queſti Diſcorfi apparirà

manifeito. Dionigi Halicarnafco ancora frà Greci vsò nel

lib. 1. I’vno per l'altro nome, le cui parole fi recheranno al

quanto appreſſo;& nel lib.7.vſurpò il medefimo dire,doue il

fuo latino interprete hà in queito modo. Cum e illis tempori

- bus tota Italia celebres erant ob diuitias,& potentiam , & alia

bona,quòd totius agri Campani fertiliſſimam partem poſſiderent.

(nel Greco è. 7ří Kaurarár n têtáster.)nè è ſtata in alcũ tem

pià d'ogni po mai altra Campania al pari di queſta frà gli antichi , &

altra famo- frå i moderni autori famofa sì per le fue varie, & fingolari

Մո, doti di natura:come per gli auuenimenti grandi , & memo

rabili in elía feguiti.Di queſta Campania intefè Ateneo, au

tor Greco,cio è foraftiero,nel cap.1 1. del lib. 12 chiamando

la Campania d'Italia, nel qual modo anche cognominoliaii

. . . . |- pil)
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più volte mentouato Plinio nel cap 8 del lib. 18 & nel cap.4. . . .

& nel 9.dcilib.: 1.&forfe altroue; mà più tolto per vn filo Plinio ::
proprio costume, che per diſtinguerla da altra Campania ನಿ! illu

fuori Italia,che à fuo tempo ancor non viera:come in fimil"**

maniera nel cap. 26 del lib.36.fenza vntal biſogno,& fol per

dichiararne maggiormente il fito » cognominò con queſto
aggiunto d'Italia il mar Volturno,che divn tal nome non fù

altro mare altroue:dicếdo.In Volturno mari Italiæ arena alba

naftens fex millia paſſuum littore inter Cumas atquè Lucrinum

(rípongo. Liternum del che fcriuerò in altro luogo) que mol

ìſſima ft.Et con lo ſtefio cognome accompagnò parimente

quello del Sannio,foggiungendo, che Xenocrates obſidianuma

lapidem in India, gº in Samnio Italiº, & ad Qceanum in Hi

fþania naſti tradit benche queſte parolepotrebbe egli hauer

Íe tolte di pefo dal fuo citato Senocrate,che fu al pari diAte

neo,Greco,& foraſtiero autore.

Horla noſtra Capua fù città di queſta Cấpania : delche ci cариа ºn-х

rende ficuri,pertacer quì ogni altro:Strabone, autor grauif- questa cam

fimo;il quale alla recata ſua vniuerſal defcrittione foggiunfe panta diees

prima i nomi delle fue città di mare;& delle Iſolevičine ; & cºllºfºtº

poi di Capua così feguì appreſſo il fuo interprete à dire. At

verò in mediterraneis eſt Capua,re vera id, quod nomine eius

fignificatur;reliquas enim fi ei compares, opida funt,cacepto Tea

no Sidicino,que vrbs eſt magni nominis.

V. Campania Capuanafrà’lfume Vol

turno, & Acerra ; & frå’l Mon- -

te Tifata, & il mare. - -

Må iofcorgo nell'hiſtoria di Liuio, che dentro i confini ·

dellamedefima regione fù vn'altra Campania perciò alquã- Altra Cam

to mínore,& intefa in vn più riftretto fignificato; percioche Pºnt“ "":

egli nel lib.7 poſe in bocca de'Capuani ambaſciadori,i qua-}:}:
liefpofero nel Senato Romanole preghiere delle loro città, hệ rang.

che ricorreua al fuo aiuto contro de Sanniti, le feguenti pa

role.Parùm fuit, quòd femel in Sidicino agro, iterùm in Cam

pania ipfa legiones noſtras cecidere. Erano ſtati rotti in guerra

i Capuanila feconda volta da'Sannitiin quel piano campo , Liuio illu.

che giaceua frà la loro città,& il monte Tifata,del ಇಳ್ದcon- ítrato »

C- -
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fiitto dicendoſi effer ſeguito nella propria Campania& non

già di quel primo , che fì commesto nel territorio Sidicino,

cioè nel Teaneſe;fermamente queita Campania nó fu quel

la deſcrittaci à dietro dà Strabone;mà altra minore, hauen

doci il medefimo Geografo dichiaratonelle parole recate »

qui à dietro » che Teano in quella fua maggior Campania

hebbe luogo affai principale. Et per auuentura non côn al

tra mente il medeſimo Liuio nel lib. 23; ragionando degli

Ne Nºcera, ambaſciadori di Filippo Rè di Macedonia, i quali mandati

dà lui ad Hannibale, & intercetti dalli preſidij de'Romani,

furono condotti à Marco Valerio Leuino Pretore circà Nu

- - - ceriam caſtra habentem;diffe,che il capo di quella ambaſceria

器 ರ per hauer finto di portar fuaimbaſciata al Popolo Romano,

:u:::" fu laſciato andare;onde egli per præſidia Romana in Căpantā,

indè quà proximũ fuit, in caſtra Annibalis peruenit:& pur No

cera,di quà del Promontorio di Minerua collocata,nella fu

detta maggior Campania fi comprendeua.Mà di qual alcra;

Nè il campo che di queſta minore parlar douea Tibullo in quei verfi

Falerno, º della Elegia 9.del lib. 1.

Non tibi fi pretium Campania terra daretur:

- לע Non tibi fi, Bacchi cura, Falernus ager.

Tibulo, ne qualià fimiglianza di Liuione diſtingue il cāpo Falerno,

器點, il qual fimilmente fu di qua del Promontorio sinue|fano:

î:r. Dionigi Halicar ancora nel lib. I.vsãdo la medeſima diſtin

rone iliu tione par che ne additi lo ſtelfo:le cui parole in Latino fon
ſtrati queſte Cui frugfère regioni cedunt campi, qui vocantur Cam

pani, pui non fiuuiis, ſed aquis cæleſtibus irrigantur: Et poi. Cui

vitifère cedunt Etruſcus, Albanuſ,ac Falernus, vitibus mirum

in modum amici:Certamente in altra maggior Campania di

queita,che ci propofè Liuio,il Falerno fù compreſo ; onde.»

Vibio Sequeſtro di cui bafterà feruirci per hora, hebbe à di

- re. Majicus mons Campaniæ in Falerno. Mà fè ciò è vero, farà

N? Fenºfº ancor vero,che ſimilmente Varrone intefe di queſta riftret

ta Campania in quelle parole del cap. 2 del lib. 1. dell'Agri

coltura. . Quodfar conferam Campano ? quod triticum Appulo?

quod vinum Falerno;quod oleum Venafro? Et in quelle altre »

del cap. I 1. Rerum bumanarum,riferite ua Macrobio nel cap.

16.dei lib.3.de'Saturnali.Ad vistum optima fert ager Campa

37

nus frumentum, Falernus vitum,&c.facendone doppio argo- .

ImĆIl
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mento,per hauerne diſtinta Venafto,la qual då alcunifu de

fcritta in quella Campania maggiore. Et in vero in riguar

do della fomma bontà dell'oglio Venafrano, Plinio Secon

do nel cap. 5. del lib.3. mentre ragionaua della medefima--

Campania più larga, hebbe à dire, che nufquảm generoſior

olee liquor. la qual lode non fù della fudetta Campania mi

nore,di cui parlando appresto il medefimo Plinio altri auto

ri,di lui più antichi,che all'incontro estaltarono la incompa

rabil fecondità fuadibiade, & di vino, l'appellarono fum

mum Liberi patris cùm Cererecertamề:& tacquero dell'oglio: „... .

la qual diſtintione da Plinio nó par,che fu conoſciuta,onde Pliniº Ses

alla fola Campania maggiore, che cominciar difle, come » o Rotzi

affermato anche hauea Strabone,dà Sinueffa, attribuì l'vna, ***

& l'altra lode.Le fue parole inriere fonqueſte.Opıdũ Sinueſſa

extremũ in adiesto Latio.Etapprefſo. Hinc felix illa Campania

est.ab hoc finu incipiunt vitifèricolles,& temulëtia nobilis fucto

Per omnes terras inclyto,atque(vt veteres dixere fummữ Liberi

patris chm Cerere certamen. Et poi. Hæc littora fontibus calidis
rigantur;præterquè cætera su zvio mari conchylio, & pijce »obi

li
annotantur:nufquàmgeneroſior oleæliquor. Må gli antichi,

ch'ei dice, non
parlarono,come,forfe,ſi perfuafe,ñè del vino

. Falerno,ne di quello del Vefuuio, nè del Sorrentino, il qual

fù anche molto celebrato:& fii fimilmếte Sorréto nella mag

gior Campania : må parlarono de’ copiofi vini del monte »

Gauro,che fù monte della minore, per queſta fua fecondità

altrettanto famofo. Erafi di Plinio marauigliato alquanto -

Giouanni Stadio nel commento fopra il cap. 16.del lib.1.di Giouanai

Floro,non adieciſe,g Palladis cum Libero, & cererecertamen, §:::" "

cùm nihil Venaffano oleo celebriàsſit, ø melius: mà egli haue- “

rebbe douuto fentir marauiglia, che non hauefle appreſo

per lo fuoverfo il detto di quei fuoi antichi autori ; nel cui

tempo,come dimoſtrerò nel feguente,& nel quarto di queſti

Difcorfine à Venafro nè al Falerno,nè à Teano, nè à Noce

ra, nè à Sorrento la Campania perueniua. Lർ Cambർa

Mà queſte due Campanie oltre queſto lor comun nome , nia »nore «

n’hebbero vn'altro,ancor comune,percioche fe la maggiore */:::::::

fi: alle volte per altra maniera appellata. ager campau: ."

eåpns Campanus:non men queità ininore, sio non erro fu dà gér"Čam.

Liuio detta in alcun luogo nello ſtelio modo Introdast ಶ pةnuss

Ꮴ. С IlC
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nel lib. 7 ifudetti ambaſciadori Capuani à dolerfide Sanniti

nel Senato Romano con queſte frà l'altre parole. Parùmfi,

quòd femel in Sidicino agro: iterùm in Campania ipfa legiones

noſtras cecidere. Nelle quali,come fi è detto, inteſe di queſta

minore:& della mcdefima parlò poimentre fimilmente in ,

lor perſona foggiunſe queſte altre. Eò ventumefi, Patres con

fripti, vt aut amicorum, aut inimicorum Campani fimus, fi de

fenditis vestri:fi deferitis, Samnitium erimus.Et appresto, probis

arabitur ager Campanus : vobis Capua vrbs frequentalitur.

Del qual campo Campano certamente,ò minor Campania,

& non già della maggiore,che per la parte d'intorno Nola,

& più oltre ancora vbbidiua, come fi moltrerà in altro luo

go fin dà molti anni innanzi à Sanniti: hauendo il Popolo,

& il Senato Romano accettata la difeſa:mandò ſuoi legati,i

quali dopo altre amiche richiefte finalmente denunciarent

Samnitibus Populi Romani,Senatufquè verbis, vt Capua vrbe,

Campanoquè agro abſtinerent . Nè di quel maggior campo

Câpano,comepotrà ogn'vn dà per fe ſtefio ollertiare,hauēdo

ragionato ne' fcgutnci luoshi : :ne de Gano autore,e forza ,,

che di vn altro minor campo fi debba interpretare quel che

fcriffe nel lib.8. raccótando,che il popolo Palepoletano mul

ta boſtilia aduersùs Romanos, agrum Campanum, Falernumquè

fù il Falerno di là del fiume Volturņo) incolentes fecit. Et

nello fteffo libro introducendo i Sanniti à riſpondere al Ro

mano legato in queſto modo. Nostra certamina,Romani,nox

verba legatorum, nec hominum quiſquả diſceptator: fedcampus

Сатрапиs , in qио сопсяrrendиж ºf , сӱ arта, сл сот типis

Mars belli decernet. proindè inter Capuam,Sueffulamquè cafira

rafiris conferamus.Et nel lib. 23. ragionando di Hannibale »,

il quale dopo la vittoria ottenuta da Romani à Canne in ,

Puglia,per agrusº Campanuns mare Inferum petit, oppugnatu

rus Neapolim,vt vrbem maritimam haberet. Et nel medefimo

libro in quel ragionamento.. 92. Fabius, vt profećfum in Apu

liana Annibalem audiuit , frumento ab Nola, Weapoliquè in ea

caſtra conuesto, quæ ſuper Sueſſulam erant, monumentifquè fir

matis, & preſidio, quod per byberna ad tutandum locum fatis

effet, relitfo; ipſe Capuam propiùs mouit caſtra,agrumquè Cam

panīš ferro,igniquè eſt depopulatus. Et di nuouo ſcriuendo del

ఇdeino biggleglaodaldpdr.ఆ46
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dėstatiua fuere, ac retrò etiam conful mouit castra,vt fementem

Campanifacerent, necante violauit agrum Campanum, quàm

iam alte in fegetibus berbepabulā præbere poterant.Et per fine

nellib.25. Confules à Beneuento in Campanum agrum legiones

ducunt,non adfrumenta modò,que iam in hybernis erant,corrã

penda, ſed adCapuam oppugnandam • Et poi. Confules agrum

Campanum ingreſſi,cum paſſim popularentur,eruptione epidano

rum, & Magonis cum equitatu territiae trepidi adfigna mili

tes palatos paſſim reuocarunt. In tutti i fudetti luoghi adun

que non hauendo Liuio potuto fotto il nome di căpo Cam

pano intendere della maggior Campania:di qual altro cam

po,che di queſto, il quale fimilmente da lui fù per altro no

me appellato. Campania : må fù di ampiezza minore, hauer

parlato crederemo? Sarebbe queſto,forfe,ftato quel campo,

che fiì della fudetta maggior Gampania molto più angu

fto, di cui Cicerone in più luoghi ragionando,ci efpofe an

cor la fua certa mifura? Mà fe ciò pofla effer vero,& in qual

modo,farà bene,che con facile offeruatione ne ricerchiamo.

Ragionò largamente quell'Oratore nelle Orationi cốtro

Rullo di vn certo campo Campano,diffuadendone la diuifio

ne, che colui, effendo Tribuno della Plebe, difegnaua farne

fra cittadini Romani;& è ben certo,che non intefe della fu

detta Campania maggiore percioche con aperto dire ildi.

ftinfe dal campo Stellate, il quale in effa maggior Campa

nia di la del fiume Volturno fù compreſo, come al fuo öp

portuno luogo dimoſtrerò,nè è,ch’il nieghi. Atque bis colo

mis(diffe nella prima Oratione)agrum Campanum, & Stella

tem campum diuidi iubet.Et nella feconda. Adiungit Stellatem

campum agro Campano. Scorgefi anche non hauer parlato

della fudetta Campania più ampia,in cui molte città eran–

collocate;percioche il defcriffe frà lor riftretto, & rinchiu

fo. At verò (quette fono le fue parole nella medefima fecon

da Oratione) hoc agri Campani vestigal cùm eiuſmodi efi, ve

domi fit,& omnibus preſidijs opidorum tegatur,tùm neque bellis

infeſtum,nec frustibus varium, nec celo, ac loco calamitofum effè

folet. Siche alludendo ad vn tal fuo fito,prefe quel foſpetto,

.che il medefimo Rullo co fuoi feguaci, di più della diuifio

ne del fudetto campo, hauerebbero anche dedotte nuoue »

colonie nelle città d'attorno. Et multitudo (diffe). Quirites,

- - ----- / - - - - - - С 2 qua
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queritur qua illa omnia opida compleantur.Nam dixi antea,lege

permitti, vt que velint municipia, quas velint veteres colonias

coloat: Јйі, оскиретt:Calспит типісіріит сотрlebunt,Теаните

oppriment, Atellam Cumas,Neapolim, Pompeios,Nuceriam fuis

praſidijs deuincient. Puteolos verò, qui nuncin fua poteſtate funt,

fuo iure libertateq; vtuntur,totos nouo populo,atque aduentitijs

Et in al 4" copiis occupabunt. Queſto campo era appartenuto vn tempo

::::::: à Capuanisaffermandolo lo ſteffo autore in quelle parole ».

***** Maiores nostri non folùm id, quod à Campanis ceperani, non im

minuerunt:verùm etiam quod c3 tenebant,quibus adimi iure nä

poterat, coemerunt, qua de caufa, nec duo Gracchi, nec L.Sulla

agrum Campanum attingere aufus eſt. Et appresto. Statuerunt

homines faptentes, fi agrum campanis ademiſfat, magiſtratus,

fenatum, publicum ex illa vrbe concilium fufiuliffent , imaginem

Reipublicæ nullam reliquiffent, nibil fore, quòd Capuam timere

1n mezzo mus. Et douca effer quelto il campo,onde Capua era cinta,

del quaie- percioche foggiunfe. Itaque hoc perferiptum in monumentis

er#6epaa- veteribus reperietis, vt effet vrbs,quæ res eas,quibus ager Cam

collocate, panus coleretur, ſuppeditare poſjet ; vt effet locus comparandis,

condendiſquefrustibus, vt aratores cultu agrorum defji, vrbis

domicilijs vterentur, idcirco illa edificia non effe deleta. Videte

quantùm interuallum fit interiestum inter maiorum noſtrorum

tonfilia,& iſtorum hominumdementiam. Illi Capuam receptacu

lumaratorum,nundinas ruſticorum,cellam,atque horreum Cam

pani agri ejevolueruntibi expulſis aratoribus,effuſissac diffipatis

frustibus vefiris, eandem Capuam fedem noue Reip. conſtituunt,

molem contra veterem Remp. comparant. Laonde non altro

conueniua, che foffeil diuidere il medefimo campo, che il

dedurre alcuna colonia in Capua : & l'accennò affaipalefe

mente il medefimo Cicerone, quando diffe . At enim ager

campanus hac lege diuidetur, orbis terre pulcherrimus, & Ca

puam colonia deducetur, vrbemampliſſimam,atque ornatiſſimam.

Alche anche rimirano le feguenti fue parole. De commodo

vefiropriùs dicam, Quirites, deinde ad amplitudinem, & digni

tatem reuertar; vtfi quis agri,autopidi bonitate delestatur(con

iunge col campo vna città fola,& quella effer Capua,il di

rà qui appreifo)në quidexpefiet;fi quem rei dignitas commouet:

vt huicfimulate largitioni refftat. Ac primùm de opido dicam.fr

quis eſt forte, quem Capuamagis, quàm Roma ä HQ:

A 2íſlº:
---- سگ-------------
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l’ampiezza di queſto campo,come nel fegučte dire dinoltra #ffºndº fºi

lo ſteffo autore, non giungendo alla mifura di cinquanta

mila iugeri, peníauail fudetto Rullo, il qual voleadedurui

cinque mila coloni. Quinque millia colonorum Capuam ferihi

iubet.& darne diece iugeri per ciaſcuno.Si non modò dena iu

gera dari vobis, fed nè conſtipari quidem tantum numerum ho

minum poſſe in agrum Campanum, intelligetis. Penfaua dico

fupplir del fudetto campo Stellate quel che foffe mancato.

Adiungit Stellatem campum agro Campano , & in eo duodena

deferibit in fingulos homines iugera: quaſi paullùm diffèrat ager

Campanus, ac Stellatis . Scriuendo egli anche alquanti anni

apprefio ad Atticol'epilt. 16. del lib. 2. & riſpondendo alle

fue lettere,per le quali hauea intefo,che Cefare hauea pro

pofta di nuouo la diuifione dello ftesto campo, & la dedut

tione di Capua, che poi fu da lui compita, deducendouiin

., torno à ventimila cittadini Romani, che haueano tre fi

gliuoli almeno,delche parlarono il noſtro Velleio nel lib.z.

Appiano Aleffandrino nel lib. 2. delle Guerre Ciuili, Sueto

, nio nel cap. 2o del lib. I; & altri: ci eſpole ſimilmente nella

medefima epiſtola,che queſto campo nõ giũgeua alia mifu

rafudetta, ò che vigiungeua appena . Le fue parole fon =

queſte. Deinde vt me cổfoler,omnis expeữatio largitionis agra

riæ in agrum Campanum videtur effe deriuata;qui ager,vt dena

iugera fint(cioè que fingulis dentur. come eſpoſe queſto luo

go Sebaſtiano Corrado;& Paolo Manutio con fentenza più

piena. Si dena fingulis iugera diuidantur, vt proximis litteris

fignificas) non ampliùs bominum quinque miliapotest fuſtinere.

Cinquanta mila iugeri farebbero poche moggia con al

quanti paffi più di trentafette mila moggia noitre, dãdo ad

ogni iugero,come vuol Columella nel c. 1. dell.5. dell'Agri

coltura, perlűghezza piediantichi 249, & P larghezza izo:

& adognimoggio trenta paffi per ogni lato ciaſcun paffo di

palmifette.&Vňquinto,& 21 piedifan 23 palmi.Adunque »

ancor Liuio, & Dionigi Halicarnafeo, & Varrone, recati à

dietro, poffono hauer parlato diqueſto cấpo င္ဆိုႏိုင္ရန္သူမ္ဟု che

fù il peculiar territorio Capuano della ampiezza fudetta;&

del medefimo potrebbe pur Liuio hauer anche intefo fotto

il nomedi Campania, & parimenteTibullo ; che farebbe »

Ítata quella Campania mingre. Io nondimenosುಟ
Ꮴs - - - - - -- ------ - - quCl

di crтдиан

ta mila iu.
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På quella_3

parte della

Gampanslaتساو

Сарията,

Cicerone il

lustraco,

quel Campano campo,mentouato,& defcrittocida Cicero

ne,non fu più ch’vna parte dell'intiero territorio di Capua,

già à Capuani in pena della loro infedeltà per guerra tolto

da Romani, di cui non può negarfi, hauer parlato Liuio,&

gli altri autori, ch'hò già recatı, delche lo ſtello Liuio ci

rende auueduti. Del Capuano territorio,à dicati del fudetto

campo Campano,appellato per altro modo Campania,ch'io

dico minore,& parmi poterfigiuſtamente chiamar. Campa

mia Capuana: hauếdo il Romano popoloper ragion di guer

ra fatto acquitto,ne ſcemò poi da più di vn lato moltapar

te in varie maniere: quantunque Cicerone il neghi neilaci

tata Orat.2 contro Rullo nelle parole,ch’hò riferite aiquan

to à dietro. Quia pecunia ad bellum deerat (ſcriile Liuio nel

lib.28.) agri Campani regionem à Foſfa Græca ad mare verfam

vendere. Queſtores iuffi ; indicio quoque permiſſò, qui ager ciuis

Campani fuiſſet, vt is publicus populi Romani effet. indivipre

mium conſtitutum, quante pecuniæ ager indicatus effet, pars de

cima. Et nel lib. 32. Creati Cenfores P.Cornelius Scipio Africa

mus,& P.AElius Pætus. Hi magna inter fe concordia portoria

venalium Capue,Puteoliſque.item Caſtrorumportorium, quo in

loco nunc opidum eſt,fruendum locarunt;colonoſque eò trecentos

(is enim numerus finitus ab Scnatu erat) adſcripſerunt, & ſub

Tifatis Capue agrum vendiderunt.Et nel lib. 34. Colonie ciuiữ

Romanorum eo anno deduste funt Puteolos, Voiturnum, Liter

hum:treeenti homines infingulas. Item Salernum, Buxentumq;

colonie ciuium Romanorum deduste funt. deduxere Triumuiri

Ti. Sempronius Longus,qui tùm cöful erat, M.Seruilius, 22.Mi

nucius Thermus: ager diuiſus eſt, qui Capanorum fuerat.Adun

que l’intiero campo, che da Romani fù tolte à Capuani »

cio è il peculiar territorio loro, perueniua dal monte Tifata

al mare,il quale per altro verfo,ciò è dal lato del fiume Vol

turno, conuien, che giungeffe ad Acerra, come l'aſpetto del

luogo affai ragioneuolmente perfuade, & Felto, che fi re

cherà di qui à poco,da à penfare; per la qual maniera con

conuerrà diri ancora, che queſta ſimilmente fù quella mi

nor Campaniada Liuio,& da Tibullo,& quel minor campo

Campano dallo ſteffo Liuio,da Dionigi Halicarnafeo,& da

Varrone mentouato. Parlò ben Cicerone del mediefimo cã

Po, mà nelle fudette varie maniere, & forfe perdDಣ್ಣ;
OÍR
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hora ignota,diminuito nella guifa,da lui defcritta;tafche fù

egli yn terzo campo,altrettanto diuerſo dal ſecondo, quan

to il fecõdo fu diuerſo dal primo, il quale fu di tutti il mag

giore , laonde non ingiuſtamente mi è paruto col nome di

maggior Can pania douerfi appellare. Di più parmida no-La qual ers

tarſi,che quell'Oratore parlò di quel campo Campano, ch'1"#":'', G.

era del publico, & del popolo Romano,il quale nónfù l'in-:“”
- Pu , & dei pop و11 [ Каярате.

tiero Capuano territorio , ò pure il chiamaremola Capua- -

na Campania; dicendo egli nella citata Orat. 2.contro Rul

lo che cum P. Lentulus, princeps Senatus, in ea loca miſſus effet,

vt priuatos agros, qui in publicum Campanum incurrebant, pe

cunia publica coemeret:dicitur renunciaffè, nulla fe pecunia fun

dum cuiuſdam emere potuiſſe. Percioche i Romani nè men ne

Publicarono altra, che quella parte, da lor tolta per ragion

diguerra à Capuani , ch'erano ſtati loro inimici, come fi è

potuto intendere dalle parole del medefimo autore, riferite

à dietro. Et qui anche fi offerui, che fe oltre gli altri caſti

ghi de' colpeuoli Capuani fù queſto della publicatione de’

loro campi, i quali non furono più ch’vna parte dell'intiero

Capuano territorio, & della Campania Capuana : ben nel

refto la medefima Capuana regione , & le città fue, che ci

verran di quìà poco vna per vna dichiarate da Feſto, furo

no poi della ſtefla conditione di Capua, cio è fimilmente »

Romane Prefetture, benche alcune di effe haueffer feguite

in quella guerra con molto giouamento de' Romani le lor

parti,affermandolo Liuio nel lib.23;& ne' due libri feguen

ti: come furono Cafilino, Volturno, Literno, Cuma,& Poz

zuoli : così effendo conuenuto, s'io non erro, per offeruar

l'antica loro congiuntione , per la quale permolto tempo

eranfi compreſe nella Capuana Campania, di cui Capua »

era ſtata metropoli,& capo. Siauuide anche Hadriano Tur- Hadriano

nebo, ſponendo la ſudetta prima Oratione di Cicerone 3, Tufnebo,

ch'egli per campo Campano non intendeua la intiera Cam- š.:
|- |- uti o lo

Pania maggiore:quantunque hauefie parlato della ſua fom-::::::: per

ma fecõdità in vn modo,che alla medefima maggior Cam- altro notati

pania molto più conueniua : verùm (per vfar le fue parole)

de agro Capue qui ager Campanus dicebatur. Delche accortofi

anche Paolo Manutio,diffe nelle fue Chiofe, hauer quell’O

ratore parlato non de tota Campania, jedde agro, qui circà Ca

риат-- " . 9
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puam eſt . Benche nè l’vn, nè l'altro offeruò, che quel pu

blico campo di Capua non fù il ſuo intiero territorio , il

quale(ſe pur ne mancafle il recato argomento) non potreb

be in vero crederfi, che foffe ſtato fol di cinquanta mila s

Et non effen iugeri , ò diremo di trentafette mila moggia. Mà Iſaaco

dº potutº #. Cafaubono, che ne men dimoſtrò, di efferſi accorto della »

:: dittintione di queſti campi, riputò quel medeſimo campo

publico allai maggiore della fuderta mifura; dicendo negliمتtiaj*

in capua. Autiertimenti fopra il luogo di Suetonio, allegato à dietro,

parùm Ciceroni Campani agri modum fuiſſe cognitums. Zuem

enim putabat ille(nella recitata epittola ad Attico) vix Juife

ffurum quinque hominum millia agrum, fufficit (nella diuilio

ne, che ne compì Cefare) viginti; à quali non douette toc

carne, come egli foggiunfe, minor numero didiece iugeri

per ciaſcuno. Cum enim (fon queſte anche le fue parole) ille

modus fit paruus,etiamfi quis liberos non haberet:quis putet,bre

uiorem eo affignatum liberes habentibus? Prorjus à Cæfaris

munificentia aliena bec purpoasyía eſt . Et fermamente etio

Cefare,facendone teſtimoniāza il medefimo Cicerone,pro

poſto hauea affignarne diece iugeri p huomo; talche molto

maggiore di diece mila iugeri douette effere quei campo,

che per queſta maniera potè à ventimila coloni baltare. Fù

ben aggiunto al publico campo Campano il campo stella

te ; ſed ea exigua appendix fuit (replicò lo ſtelfo Cafaubono)

pre Campani magnitudine,cuius pars erat. Per la qual cofa->

egli conchiufe, hauer quello ſcrittore preſo vn manifeito

errore di vna tal mifura. Nondimeno l'errore dee eilere »

Nondimeno ſtato il fuo:fe nella ſua ſteffa fentenza iui,mà in altro propo

"1":"*" fito, non dee crederfi, Ciceronem, cui toties,quà ca negotioquà

:: in eſtiuo feceſſu anim cauſa luftrata Campania, rem ignoraſſe :

cognitione pofitam . Siche più tolto haueremo à

- dire,che Cefare per compir quella fua deduttione, aggiunſe

al publico campo Campano, non folamente lo Stellace , il

Cicerone » quale fe fi accetti, che fii vna ſua aggiunta, non veggio, co

difeto, il Ca me polia inſieme riputarfi ſua parte,qual fù ben egin della
faubono : Campania maggiore:mà viaggiüfe ancora altri campische

|- 體 ម៉ែ: cóperò à quelfinerella guifa,che far volea ancor Rullo. Hae

f1() tAt0 • pecunia(diffe di lui quell'Oratore)iubet agros emi,quò deduca

mihl. Et appreſio, Libet agros emi.Primùm quero,quos agroseº

qни
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-
quións in locis. Albanus agereft, Setinus, Priuernas, Fundanus * **

jestinus (leggi.Veftinus.)Falernus, Liternus,Cumanns-9afiлат. " ،

(; ఫ్గ riRrettamëte nel fatto nostro,Cefase per . . . .,
quellafteffafua legge Agraria per la quale come racconta:" ...,

Ďione nel lib 38,fiori della fuảprima deliberatione poi di- . . . . ,

uife il publico campo Campanonon diuife egli ancora:Pºr :

vfar le parole delfuo interprete,omnem regionem,que publica

populo Romano erat: reliquam nec inuitis dominis ademit * *e*

pretium arbitrio diuiforữ constituit: fedeni eâprimùm à volësi

bus iuſſit,deinde tantă numerari pretiã quátă improstriptionib" , ***

iudicabatur? Laonde fermamếte perquesta manieraauuénºs - : ***

che non delle fue promeste i fuoi colonia mà esto Cicer?- : :,:

nedella opinion fuảrimafegabbato come può ſcorgerfida “ ‘ :

quel che égliſteſſo poi diffe di Capua nella Filipp.zidando- Çicerons;

le la lode di florentis colonie; & n'è anche buon teſtimonio Frontino,

Frontino» apprefio del quale nel libretto delle Coloaie ella & Strabo;

fi legge appellata per cognome. Iulia Felix : pertacere quel ణ

che ne fcriſie Strabone nel lib.ş; che nella ſuá età (yiffe à rẽ

Po di Auguſto,& di Tiberio) riteneuala degnità ſua antica 4

có altre prerogatiue godenda d'vn molto felice,& lieto star

zo-Ben per altro potrebbe giudicarfi,chefe oltre quel publi

co;&oltre lo Stellate foffero stati diuifi da Cefare altri cāpi,

Suetonio non l'hauerebbe taciuto,il quale mõne métouòal

tri,che quei due.Campum Stellatem (diffe)maioribus conſecr4

tum: agrum Campanum ad ſubſidia Reip. vestigalem reliéfum.

diuiſit extrafortem. Må per qualcagionenő può egli hauer Suetonioii

kẹnuto minor conto de'cãpi ininnrihanếdº peria diuifione lustrato.

de fudetti, I'vno publico, l'altro creduto facro, dichiarato

baſteuolmente quelche iui preſo hauea à dimoſtrare; che »

fmiſurata licenzavſurpò Cefare,il quale ex eo tëpore(mi fer

uiròțqelle fue parole) omnia in Rep. adarbitriã administrauit?

Çertamente baftarparue adAppiano Aleſſandrino , & à Áf::

Đione ne luoghi: ch'hô citatià dietro, i qualianche di ::::
ciò ragionarono, mentouariifoləpublicocampe campa. š:::::"
no » del che non aggiungo quì altro» percioche» forfe, al- concordati.

quanto più di quelche conueniua, fọn dalmio preſente in:

stento dilungato. . ; : : : - - -

Facendo adụnqueritorno àquelche fidiceuadella Cam*

வrஆடிாது
isi D
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Campania, fteffa regione:anzi due regioni, I'vna compreſa nell'altra, di

:P: pari doppi nomianon furon queſti,ſe ben fi offerui più che,

::::::.vn nome folo; & vicendenomente tantºfu àdire: cºrps.
fol wewe. Yಳ್ಲ!campanus; del che យ៉ា ne

- i1. non e molto, mi porge argomento non leggiero in queſto

ಸಿಪಿ * ಕ್ರ್ಯೂ. Egli dimoftrar蠶 la regione,醬

spellata con l’vn nome, & con l'altro,non volle feruirfi, nè di

questonèdiquello:màglicompoſe inſieme,& diste camps

nia terra.in cambio di diraffolutamente. Campania: o vero.

Coze vº fº-terra Campana, che valea quełche. ager Campanus; nefqual

"f": 9am- ragionare non vsòlveruna poetica licenza; come nonvíolla

.ே nèVitruuio,che al cap.3.del.lib.8. laſciò ſcritte quelle paro

::::::::... le. Item ſunt nonnulle acide vene fontium, vt Lyneesto, es in

zeu» je di Italia Virena, Campania Teano: nè Plinio Secondo,kodando

4:4siino, nel cap. 23. dei lib. 15. le caſtagne, che naſcono in Campania

***** : Neapolis ámbidue profatoripercioche fi talformadidire.»
; : : affai propria appretfo de miğliori katini,come notò Giano

Laurenbergo nel ſuo Antiquario alla voce. Terra Gallia; &

Geronimo ColónanelTomo 2 della fuaraccolta de'Frãmē

ti dell’opere di Ennionella dichiaratione dellib.3.delle fue

Satire: anzi fù così frequente, & comune,che molti nonhan

mancato di auuertire,che in fimil modo fidebbano ricócia

re certi luoghi di antichi ſcrittori,ch'al preſente fi leggono

ne’lare codicinell'altro modo più volgare: Così Valente º

Acidalio legger vuole nel principiodell'Historia del nostrở

:: | » . Velleio, magna vis Grecie iuuentutis & non già.Græcæ : così

* * i Criſtoforo Riccardons1 ººr:º:ºli Petronio Arbitroin cam

bio驚 rapone. Cocyta: ilche

era anche richiesto dalla mifura del verfo. Così finalmēte il

salmafiofoprail c.5.del libro di Tertulliano DePallio offer

uaiche queliautorevenetias futrinas dixit.'arxaiaseprè, Ve

. . netas; vt Gallie mulieres apòd Fallustiã:wt terra Italia, & ter

|- ra Gallisapàd LiuiumíTalchequeſtoparlare non fåfolamēte

. . . . de Poeti,& figuratornà fừproprio,& de profatori miglio

* * * - - - - - ri;&.Campaniaterra valeaquelche aſſolutamente.Campahia:

& in modo composto, terra Campana: ò vero. ager Campa:

nus; & all'incontro ogni vn di queſti parlarivalea quelche|

l'altro;nèperciaſcundi驚

mಘort, contigatb8ಣdiviಾpತà:
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la minore.Et di ciò parmi hauer detto quanto baſti. -

Ma di queſte doppie & così mifchiate regioni di più no il nome di

mi,che non furono più che vn ſolo parmi,che Liuio quaſi à ”:

bello ſtudio volle farci accorti, vfando quel modo di dire. #2 |

In ipſa Camp': dit legio es noſtras cecidere : quaſi che l'altra ati, maggio

rotta,riceutica da Capuanı nel campo Sidicino , era ben fº- re : altri da
guita nella Campania;ma intefa in vn'altro men proprio fi- ງູ di que

gnificato,dalche appariſce, ch'egli portò contraria opinio- :::::::.
ne à quella,che Strabonº motro di hauer tenuta ; & che la -

Campania più antica fu que ta niino e : d tila quale fi foire

dilatato nell'altra il noine. Må,come distià dietro,quel Geo

grafo inteſe de tempi molto più alti di queſti, de quali Liuio, &

parlo Liuio; ſiche difufatati quella antica appellatione per stra bone

la diminutione del primo dominio de'Campani, parue, ch' conciliati.

ella dalla rimatta più riftretta & minor Campania foile.poi

paiſata al reſto della congionra regione;& che perciö fu fua

propria,& peculiare.Ragionò fecondo quel creder fuo Stra

bone,quãdo al 15.di Teano Sidicino ditie appreſſo il ſuo La

tino interprete,che ipſo cognomineoftendit, fe ad Sidicinosper

tinere, qui funt Ofcigens Campanorum ſuperfies, ità vt pojit

Campaniæ dici : hauendo attribuita quella città, ch’era nel

confine del Latio nuouo alla Campania: fol perche era già

ftata degli Ofcigente Campana;per lo qual argomento qui

egli dilatò queita regione di là del Volturno,& appreſlo poi

oltre il Promontorio di Minerua final Silaro,ſecondo la fua Liuio illu

antichiffima defcrittione.Mà Liuioancor egli ſtimando dal frato.

nome di Cāpania dimoſtrarfi il paefe dominato da Campa

ni,credette nella propria & original Campania non esterfi

compreſa Teano;percioche hebbe la mente à gli vltini tem

pi della lor ſignoria:& d quelli della feconda guerra Carta

gineſe: quando verfo Occidente non oltre il fudetto fiume

Volturno;& verſo Oriente non oltre Acerra ella peruenitia,

come dà quelche qui foggiungerò apparirà chiaro. Di que

fta anguíta Campania egli parlò nel lib.23: introduccndo il La qual de

Romano Confole Terentio Varrone à dir queſte frà molte al- minata più

tre parole ad alcyni ambaſciadori Capuani,à lui venuti do-:
pola giornata commeſſa à Canne. Triginta millia pºdtiin: Рияля,

quatuor cquitum,arbitror, ea Campania vos fcripfiffe. ò vero:
come legger piace al Lipfio nelle Queſtioni Fಣ್ಣ al

/ · D 2 1D 2.

Strabone il

luftrato.
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lib. 2. nell'epiſt.8. & vltimamente al Gronouio nelle. Note

fopra queſte parole.ex Campania fcribi poſſe.la qual lettione »

nel noltro propofito della Campania, all'hora dominata dà

Capuani, ở gli diremo Campani,val lofteffo. Et di nuouo

|- parlando il medefimo autore nel libro 26. del raffetto, dato

- da'Romani alle cofe de'Capuani,dà lor foggiogati, raccon

ta,che qui nec Capua, nec in vrbe Campana,quæ à Pop. Rom de

fecifft,per bellum fuiſſent, eos cis Lirim amnem Romam verfus:

qui ad Romanos tranfiffent priuſquàm Annibal Capuam vent

ret, cis Volturnum amouendos cenfuerunt. Nel qual dire per.

città Campane.conuicne intender quelle della fudetta Cam

pania Capuana,come è manifeſto. Mà quali furon queſte ?

Il medefimo Liuio non mentoua altre,che Atella, & Calatia

Abbracciò , (& ben più d'vna volta)hauer congiontamente con Capua->

##:#* feguitele parti di quel Cartaginefe : ne io feco ne prendo

# briga; ma ben parmische nella Capuana Campania innanzi

Mé:9 di quella guerra,& per antica offeruatione di molti anni fu

fra'i I fata, rono compreſe quelle diece città,le quali poi da Romanifu

- G 14 ware. rono ridotte ad vna egual forma di Prefettura, fecondo ſcri

Festo illu, ue Felto,che le nomina vna pervna,& fon queſte. Capua, Cu

ſtrato. ma,Cafilino,Volturno, Literno, Pozzuoli,Acerra,Suefola, Atella,

cớ Calatia:tutte di quà del Volturno,& fra'l Tifata, & il ma

re(non eſcludendone nè pur Calatia:altra dalla preſente Ca

iazzo)& di quà di Nola; fiche effa Nola, come fi dimoſtrerà

altroue,& feco Nocera dà quellato,& dallato oppoſto, il cã

po Falerno,Teano& Venafio,come fi è detto, furono all'hora

luoghi di altre regioni le parole di Feſto fon queſte.Præfeffu

re e e appellabantur in Italia , in quibus & ius dicebatur , &

mundine agebantur;& erat quædam earum Reſpublica ; nequè

tamen magiſtratus fuos# in quas legibus Prafeffi mit

tebantur quotannis,qui ius dicerent. Estuarum genera fuerunt

duo:alterum in quas folebant ire Præfesti quatuor (fruirum

pro populi fuffragio creati erant) in hæc opida: Capuan,Cumas,

Cafilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, Sueffulam,

Atellam,Calatiam:alterum in quas ibant , quos Prætor vrbanus

quotannis in queq; loca miferat legibus; vt Fondos, Formias,Ca

re,Venafrum, Allifas,Priuernum, Anagniam, Frufinonem, Rcate,

Saturniam, Nurfiam, Arpinum,aliaq; complura. Fin quả Feſto.

Et certamente nella inegualità de meriti, & de’demeriti del

1عسو
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le fudette Prefetture appreffo de'Romani, che variamente.»

in quella guerra altre erano ſtate loramiche,& altre inimi

che,nó altra ragioneuolezza hauerebbe potuto perfiladere,

che fi doueano ordinar tuttein vn fol modo, & in vn gouer

no eguale,fuorche la fudetta lor antica congiuntione . -

Ne più ampia, ſtimo io, che di queſta Capuana Cam- La capania

pania fï la regione,appellatadà molti autori Greci, Opicia, Capuana G

&, Terra degli opici: così detta percagion ſimilmente de' '!“:“

fuoi antichiffimi habitatori del medefimo nome ; della-:

quale chiamaron città,Cuma, Napoli, & Atella & il Porto cias .ே
di Mifeno;come han fatto Tucidide al lib. 6. Dionigi Ha- cida Greci,

licarnafeo al lib. I.& al lib.7.Paufania al lib.7.al lib. 8. & al

lib. 1 o.& Stefano Bizanzio al libro De Vrbibus:quantunque

gli Opici in alcun tempo hauefferanche habitate in Italia

più larghe contrade. Et di ciò tantopiù volentieri fon per

fuafo,quanto che queſta effer potrebbe la cagione, per la-2

quale alcuni autori della fteffa lingua vfarono di appellar

col nome di Opici,come hà ben offeruato il Cluuerio al cap. Il Cluuerio

9.del.lib.3.dell’Italia,coloro,che da'Latini furon detti. Cam- odato.

pami:non diuerſamente,che differ col nome di Tirreni quel

li,che i Latini chiamarono.1 ufi.&. Etruſci; delche mi rifer

bo nel ſeguente Difcorfb, mentre parlero di Cuma , & nel

Diſcorſo quarto,doue ſcriuerò de'medefimi Opici, douer

più à diftefo trattare. * . – – – "

Et di qui ancora parmi,che fi potrebbe intendere, perche : ប្ដvirgilionellib.2 della Georgica, dopo hauer deferitti quai :::::: h

* - * * * * * - * - :::* fecreti ri

fiano i fegni di vn buon terreno, atto à produr vino, oglio, frontri dial.

& biade,& à nodrir armenti,foggiunfe,che - tri autori,

32 Talem diues arat Capua,čº vicina Veſeuo

35 Nola iugo, & vacuis Clanius non æquus Acerris:

hauendo dimoſtratala maggior Campania non col fuo vni

uerfal nome,ne conomi di altre,che di queſte fue città par-

ticolari.A quel Poeta in vero fenza alcun contrafto fi attri

buiſce dà tuttivna molto fottil notitia delle cofe antiche »,

& vna altrettanto induſtriofa diligenza di hauerne celati i

femine’ſuoi verfi,come affermò Gellio alcap. 12. del lib.I.

per tacer di molti altrisin quelle parole. Virgilium quoquè

aiunt, multe antiquitatis hominem, finè offentationis odio peri- ~~

tum. Siche egli non à cafo ſceglier douette queitiஆ. *

|- C13-Il."

* |
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Virgilio il- fciando ogni altropofciache tacer volea quello di Campa

luftratº nia per ogni modo. Mà qual altra potraffi di queſto fuo

fccreto mistero render miglior ragione di quelta, che col

mentouar Capua voleile dimoſtrar la fua Campania, & col

nome di Nola la regione Nolana per alcun tempo(come di

moſtrerò nel Difcorfo degli habitatori antichi della Cam

pania)polieduta da Sannici, ſicri, & lungamente inimici de'

Capuani, & per quello di Acerra il confine , ch'era frà I’vna,

& l'altra regione:Se queſta non filfe ſtata la mente di quel

Poeta io non veggio,quanto tàuiamente hauerebbe potuto

laſciar di mentouare il campo Cumano , per altro modo

detto Leborie:& da Greci Flegreo; del qual Plinio Secondo

al cap. I 1.det lib. 18.fcriffe, che di fertilità vinceua non fol

ogni altro campo d'attorno: mà quanti n'eran nel mondo;

& il tacque per queſta fola ragione; che fe fotto il nºme di

Capua la fua Campania,in cui era compreſa Cuma, veniua

dimoſtrata:fotto il medefimo nome neceſſariamente dimo

ftrauafi anche il cấpo Cumano.Et Polibio finalmếte ragio

nãdo nel 1.2. della molta potenza,& del largo dominio degli

antichi Etruſci, i quali hauean giả largamente poſleduti i

campi,& i luoghi,chiufi frà'l monte Apennino, & il mare »

Hadriatico,fenza veruna neceſſita hauerebbe diftintamente

mentouata con due diftinti nomiqueſta regione, che fù ap

pellata con vn folo di Campania ; dicendo, ch'effi in quel

tempo della fomma loro felicità come hà il fuo interprete,

Phlegreos etiam campos (prefè Polibio queſto vocabolo al

quanto più largamente,di quelche poi fece Plinio) qui circà

Čapuam, & Nolam ſunt tenebant. Ma egli il fè col medeſimo

auuedimento,ch’hò detto hauer vfato Virgilio;hauendo vo

luto additar queſta dittintione,la qual nõ già fù å quel mo

do,regnandogli Etruſci, delçhe al fuo luogoparlerò à pie

Antica let. no:mà fu poi.A'quali non ambigui rifcontri ſe molti valo

tione di roti moderni critici haueflerattefo, hauerebber, forfe, ceffa

Virgilio to di non dar fede à coloro,i quali appreſlo il fudetto Gel

“tituita lio al cap. 2o del lib.7.differo,hauer ben quel Poeta fcritti i

recati verfi nel fudetto modo;mà che poi vi mutò la voce 1.

Nola riponendoui in ſuo cambio ora: commoffo a sdegno,

che i Nolani gli hatieffer negato di cócedergli certa acqua .

per vn filo podere;i quali nõ penſo,ch'hora fi sdegneranno,

Polibio il

luftrato.

COI)-
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cốtro di me;ch habbia feguir völuto,& cercato di cốfermar

questa opinione per la quale accettando il leggier biafimo

divna difcortefia,benche famofa: nondimeno vfata verfo

huomo, à cui in fuavita non mancarono de pochi amici:

ottengon la lode d'vna,nè molto bé nota ne leggiera Prero

gatiua.Mà ſe in via di Liuio,& degli altri autori,fin hora ci- liuio i'lu
tai potremo noi effer certi di queſte gemine Campanie, non {{r: ဂျီဒီး’

improbabilmente ancora crederemo che il medelinio Liuio """"""

nei lib.7 in perſona de’Legati Capuaņi ai Romano Senato

parlò della maggiore in riguardo della minore in queſto

modo.Capuam ergò,& Campaniam omnem,veſtris, an Sam

mitium viribus accedere malitis, deliberate. Et anche nel lib.

9. fcriuendo, che feil magno Aleilandro foffe paffato in

Italia contro de'Romani,hauerebbe ritrouato Lauium omne

(due ancora furono i Latij,il che è molto noto ) cùm Sabi

nis,cỹ Wolfets,29 AEquis,ac omni Campania,& parte i mbrie,

Etruriæq;& Picētibus,et Marfis, Pelignifq;ac Vestinis, atq;Apu

lisadiãćfaq; omni ora Grecorū inferi maris (eran parimente »

quetti Italici Greci littorali in molte Republiche diuifi) å

Thurijs Neapolim,& Cumas;& indè Antio,atq; oſtia tenùs Sá

mites,aut fòctor validos Romanis, ut fractos bello hoftes. Et la »

terza volta nel lib. 26. mentre recò la ragione, per la quale

i Romani fi foffero aftenuti di diſtruggere gli edificij di

Capua dopo che l'hebber foggiogata : & fù perche omnis

Campania,omnes,qui Campanian circà accolunt, ingemuiffent.

Interpreteſi nondimeno queſta forma di dire di Liuio co

muńque altrui piaccia che à me può baftare,di hauer quafi

dalle vifcere della notiflima Campania fattavfcir nel mon

do queſta altra fin hora non conoſciuta; fiche ſenza altra-,

dimora feguirò delle altre,che mi rimangono,à ragionare,

VI, Campania, deſcritta dà Silio Ita

lico,ó dà altri, /econdo vn

certo abu/o. .*

La Cápania

Et dalla defcritta Campania par diuerfa quella,che fù di-fà da alcu:

moſtrata dà Silio Italico;il quale nellib.8.nel racconto del- ni 4"Aelºdi

le città, che furono à fauor de Romani contro Hannibale "":""/*

Prima del conflitto,che ſeguì à Canne , ben diſpoſe i fuoi 8:a, era

con- Fondi.
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confini nel Promontorio di Minerua, & nel fuo continente,

• 4 fiche vi compreſe,& Sorrento,& Nocera, come ancor nella

fua fatto hauea Strabone : mà dal lato oppoſto non folgli
diftefe oltre Sinueita, & il vicino fiume Liri, termine della

medeſima Campania,ſecondo piacque à Tolomeo ; mà gli

dilatò oltre Gaeta fin à Fondisproponendoci quel ſuo cata

logo in quelto modo.

,, Iàm verò quos diues opum,quos diues auorune

.Ettoto dabat ad bellum Campania traffuלי

& foggiungendo poi ſenza oferuar ordine di fito vna per

vna queſte città,& queſti luoghi. Sinueſja, Amicla, Fondi,Gae

ta, Formia(benche queſta non l'appellò col fuo proprio no

me,mà la circoſcriſie) Literno, Cuma, Nocera, il Gauro (per

queſto monte inteſe Pozzuoli,che gli fiede à canto)Parteno

pe, Nola, Alf,Acerra,il Sarno (parlando del fiume dimoſtrò

la città del medefimo nome) li feni Flegrei,Mifeno, Baia,Pro

Silio illu- cida, Inarime(cioè Ifchia)Calatia, Sorrento, Auella; & finalmé
IatO, te,ſecondo il ſuo coſtume imitando Virgilio , il quale nel

lib. 1o. dell'Eneide nel catalogo degli aiuti dati dagli Etru

fci ad Enea imentouò la fua Mantoua nell'vltimoluogo, ha

uendole dato il primo di dignità:ancor egli chiufe il fuo ca

talogo colnome di Capua,che delle mentouate erala mag

giore,dicendo.

33 In primis Capua heu rebus feruare ferenis

33 Inconfulta modum,& paruo peritura tumore.

nella qual doglianza proruppe percioche ella poi s'appreſe

Silio,Elo- alle parti de'Cartaginefi,onde ſeguì la fua ruina . Et à Silio

ro & Taçi accordarfi ancor parc Lucio Floro , il qual non rimirando
to cõcordi. tempi meno antichi, annouerò fra i nobili porti di Campa

nia quello di Gaeta,& fràle fue citta marittime , lodate->

diamenità, Mola,che latinamente fi diffe. Formiæ, fcriuendo

nel cap. 16.del lib. I .queſte parole. Hic illi nobiles portus ,

Caieta, Mifenus,ČF tepentes fontibus Baiæ: Lucrinus, & Auer

mus. Ec appretio Krbes ad mare, Formiæ,Cumæ , Puteoli, Ne4

polis, Herculaneum, Pompeii, & ipſa caput vrbium Capua,

quondam inter tres maximas, Romam, Carthaginemquè nume

;ata. Ne Tacito,forfe,intele di altra men larga Campania,

& di Roma più lontana,in quelle parole del lib.6.degli An

nali,quando di Tiberio diffe, che tranſmiſſo quod Capreas,
ფ)*
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dº Surrentum interluitfreto,Campaniam prelegebat,ambiguus

an vrbem intraret. Mà à me in vero di vna tal Campania

ſenza argomento di maggior efficacia non parmi douer far

conto alcuno;percioche Silio,& Floro poffono hauer parla

to di quella,già dimoſtrataci dà Strabone, della quale tutti

e tre egualmếte difier,che Capua fù capo;& ne defcrifferychi

più,chi men largamente,quelle ſteifelodi, che dà molti altri

fcrittori alla altra fuderta furon date, & fi rifcontreranno à

diftefo in altro Diſcorſo di fimili , & di altre fue lodi pecu

liare.E ben manifeſta cofasche coltoro dal lato di Occidente

verſo Roma ne dilatarono il confine più che non hauea fat

to quel Geografo,& alcun altro fin à Gaeta, & al fuo ma

rittimo feno appellato ſcambieuolmente. Gaetano , & For

miano:mà feio n3 erro,cio commifero,non hauendo ſeguita

alcuna ferma deſcrittione;mà folaméte vna certa vſurpatio

ne, viata da'Romani nel comun parlare,i quali concedeuano

il nome di Campania anche äquei luoghi , che eran fuori

de ſuoi proprij confinis fol perche eran dotati di aflai pari

alla fila diletteuol natura. Porgemi di queſto creder mio.

non leggiero inditio Simmaco,mentre nell’epift. 23. del lib.

8.ragiona di alcun piacere,dà lui preſo in vn fuo viaggio di

mare di Roma verſo Cuma,onde hebbe à dire, che princi

pium voluptatum de Formiano finu nafcitur (qui fi auuegga ,

Pomponio Mela, quanto bene egli nel cap. 2. del lib. 2. ri

ftrinfe gli ameni lidi della Campania frà Sorrento, & il fiu

me Volturno)& appresto parlando de’medefimi diletti fog

giunſe. Plufulos in co littore dies deliciarum parcus eregi,tan

rain cæli falubritate, & aquarum frigore fuadèntibus moram:&

cioche à dir fegue,diefierandato coſteggiando la medefima

riuiera,que Formas,& Cumanum littus interiacet, fenza ef

ferfi laſciato vincere dà quelle fue delitie, in tanta locorum

amænitate,& rerum copia;percioche nauigando,nullus fuerat

in nauibus canor ; nulla in conuiuijs belluatio ; nec frequentatio

balnearum; nec vlli iuuenum procaces natatus: che folean effer

frequenti diporti per quell’intiero tratto di mare.Et oltre »

Simmaco gioua ancor molto alla mia congettura il dire º

di Ammiano Marcellino nel lib. 28. il qual riprendendo i vi

tiofi modi nel viuere,vfati da’nobili Romani de'fuoi tempi,

fi burla della lor troppo delicatezza, che pars eorum fi agros
VI, E ጊሠ?÷

Attendende

il comš par

lare, de’Rº

мвалі.

Pomponio

Mela rifiu

ta[O.
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portando/?"

per que lla–a
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uiera » l’ap

ell.su.sm con

vn fol nome.



34 ZD I J - Ć O R S @ I,

vifuri proceſferunt longiùs,aut alienis laboribus venaturi, Ale

xandri Magni itinera fe putant æquiparaffe, vel Cefaris: aut fi

a lacu Auerni lembis inuesti funt pitfis Putcolos, vel Caietam,

maxime cùm id vaporato audeant tempore ; vbi fi inter aurata

fiabella lacinijs fericis infederint mufce , velper foramen vm

braculi radiolus irruperit Solis,queruntur,quòd non funt apàd

Cimmerios nati.Cosi Ammiano.Siche polio ben ficuramente

perfuadermi, che dal comun parlare attribuendofi cosi di

letteuole nauigatione intieramente alla Campania, ella dà

Silio,& dà Floro fù diftefa,fecondo quel volgar detto, al fe

no Formiano, & à Gaeta. Ne Tacito nelle parole recate å

dietro è men capace della fteffa interpretatione,il quale nel

lib. 3.degli Annali ci defcriffe Drufo,à cui era ſtata dal Ro

manoSenato conceduta la poteſtà Tribumitia, littora,& la

cus Campania tàm maximè peragrantem. Et fe non giudicaffi

Plinio Ss- effer troppo licentiofo ardimento congetturar fopra il li

fºndo in centiofo,& ardito ſtile di Plinio Secondo,io non faprei pen

::::::::" farmiper quai altra miglior ragione egli al cap. 5. del lib.3.
illuftrato . - - - - - - -

dopo hauer deſcritto il marittimo lido,il qual dalla bocca_s

del fiume Teuere peruiene al Promontorio di Sorrento, gli

piacque raccoglier il numero delle miglia: non già dall'vn

termine all'altro:mà dal Promontorio Circeo,鬍 è di quà

di quel fiume,& più in là di Fondi,alla città fudetta: che per

farci palefela intieralunghezza di queita amena riuiera,per

la quale così piaceuolmếte i Romani foleã nauigãdo follaz

zarfi per più giorni, le fueparolesó queſte.Surrentũ cũ Pro

montorio Minerue,Sirenum quondam fede. Nauigatio à Circeis

duodeostoginta mil. paſſuum patet. Non poffo nondimeno Ia

fciar di auuertire, ch'egli nel defcriuerci queſta diſtanza fi

fēruì della voce.nauigatio della qual non veggio efferfi altra

volta feruito nel resto della medefima fua defcrittione del

s.Paolino l'intiero Italico lido,ne forfe fi feruì altroue. Mà fermamen

Noiano 1. te non parlò in altra guifa S.Paolino; Vefcouo di Nola, il
luftrato. uale器醬 defcriste la Campania dal fiume Sarno, fuo

amofo,& certo confine final fiume Vfente, il qual trafcor

re alquanto fopra Fondi apprefio Terracina;mentre nelNa

tale 3.di S.Felice,nel racconto de’popoli,che foleano andar

con molta frequenza in Nola alla follenne rimembranza då

quel Santo, così vna per vna defcrifie le loro regioni. L
- ff
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2; Lucani coeunt populi:coit Appula pubes,

», « Et Calabri,& cuncti,quos alluit aftus vterquè :

32 Au leua, qui dextra Latium circumfomat vnda,

39 Et quà bis ternas Campania leta per vrbes, ... »

37 Ceù proprijs gaudet feſtis quos manibus amplis

22 Diues habet Capua, & quos pulchra Neapolis,& quºs

yº Gaurus alit:exercent qui Maffica, quiquè

23 Vfentem, Sarnumque bibunt.

& il reſto,che quìà noinon appartiene.Mà,come hò detto.

parmi,ch'egli ancora habbia ragionato à quel modo popo

Îare,il quale per più lunghianni fin all'età fua douea effer

diuenuto del tutto comune,quando lo ſteſſo nome di Cam

pania,& il fuo confine era ſtato ancordiftefo, verſo il lato

oppoſto fin al Silaro delche hauerò poi à ragionare; fiche »

non attefe queſto autore la Campania de'fuoi tempi, ſtrin- S.Paoline

gendola frà l'Vfente,& il Sarno:mà quella del fudetto anti-Nolano
co zbufo:nè sò quanto bene. 110t3t0e

Può ben quelche fi legge negli Atti degli Apoſtoli, de

fcrittidas Ēuca, al finë far maggiorargomento, che la : துதி,

Campaniain alcun tempoantecedente all'età di Auguſto, ċ:::::::
il qualla diftefe,come dimoſtrerò di qui à poco,final Teue- prima deti

re,& à Roma peruenne più che per vn mododi dire in Gae- #3 di 4“.
ta, & ancora più oltre fin à Terracina,ồ in quel contorno. :影unfe di

Percioche vi fi racconta il reito del viaggio 鵲 s. Paolo di :笼%

Oriente in Roma,defcritto, fecondo hà la volgata verfion racina.

latina,in queſto modo. Indè circumlegentes deuenimus Rhe

gium: & poſt vnum diem fiante Auſtro, fecunda die venimus

Puteolos; vbi inuentis fratribus,rogati fumus , manere apàd eos :

dics feptem:& fie venimus Romam. Et inde cùm audiffent fra- .

tres,occurrerunt nobis vfļue ad Apij Forum,ac Tres Tabernas.

Quos cùm vidiſſet Paulus gratias agens Deo; accepit fiduciam.

Cùm autem vent/fèmus Romam, permifum eſt Paulo permane

re ſibimet cùm cuſtodiente fe milite.Fin quà S.Luca,ää

infieme,& compagno di quel viaggio.Hormanifeſta cofa è,

che il Santo Apoſtologionto per mare di Regio in Pozzuo

li peruenne in Roma con terreitre cammino : effendogli

víciti incontro molti fuoi amici final Foro Appio, & alle »

Trè Tauerne:luoghi ambidue nella Via Appia: l'vno lonta

no di Roma, come notò nel fuo Itinerario Antonino, mi

ΡΥΥ. - E 2 glia



36 XD I " S " C " 0 " R S T O I.

蠶 cinquantuno : l'altro trentatrè : & Terracina era più

i quà del Foro Appio per lo ſpatio di deciotto miglia, &

per altre fedici Fondı;& per altre tredici Formia, ò diremo

Mola,& finalmente per altre noue Minturno , sù la bocca

del fiume Liri:anch'effi luoghi nella fudettavia per gliqua

lià S.Paolo pastar conuenne, mà il facro Euangeliſta, per

non hauerhauuta occaſione di mentouargli, gli tacque ::

nè di ciò è frà fuoifpofitori contrafto alcuno. Son ben di

qualche diſparere nella interpretatione di quelle parole. Ć”

fic venimus Romam le quali fon chiofate dal Gaetano con .

queſte altre. Ad portum Romanum. & dal Lirano con le fe

guenti propè Romam:ch'è ſeguito dal Lorino,il qual crede »

che xara rpéan-liv: id eſt per anticipationẽfic diffum. Et ferma

mente la voce. Romam. ripetita due volte,non dinota nell"

vno,& nell'altro luogo egualmente la città di Roma , alla

ual fi perueniua,trafcorſo il Foro Appio,& le Tre Tauerne.

Il Lorinº; fiche nè il Lorino col fuo figurato modo:niente acconcio al

ಔಸಿ: preſente bifogno:&molto meno il Lirano, non che il Gac

:ħa: ” tano ci han batteuolmente il dire di S.Luca dichiarato. Hor

fe noi interpretaremo,hauer quel Santo ſcrittore la prima

volta parlato del territorio Romano,come fappiamo, che »

S.Luca ne- fotto il nome di queſta, ô di quella città fuol farſi de' terri

gli Atti torij loro:& hò vn tal coſtume notato altra volta nel lib.2.

蠶 illu- dell'Hiſtoria de'Frencipi Longobardi: rimarrà il racconto

" di quel viaggio per quétta parte ſpiegato allai bene;& parrà

douerfi dire, che la Campania in alcun tempo prima per:

uenne fin al Romano territorio,il qual giungeua di quà del

ata ai „...„ Foro Appio verfoTerracina.Mà däqueſta ſpoſitione digu:

fà in quel facro teſto,in vero più di ogni altra accócia,può raccoglierf,

tratto illa- s'io non erro,fol questo,che il Santo. Euangeliſta dimoſtrº

tio nuouo. il confine del territorio Romano al modo affai antico; quã

do il Latio dalla bocca del fiume Teuere non perueniua ol

tre del Monte Circeoch’è di là di Terracina: poſledendofi

intanto il paefe di quà final Liri, & à Sinuelladà Volfcif&

dagli Aufoni, il qual poiche fù conquiſtato då Romani, ot:

tenne il nome di Latio nuouo,ilche è affai noto , & di qui

à poco ne recherò gli autori. Adunque il dire di S.Luca al

noſtro propofito non appartiene;&fe nè Silio, ne Floro, nè

Tacito,nè S.Paolino allargarono la Campania di là盤Si

nuci:

- *

|
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nueffano Promontorio più che nel fentimento popolare »: -

nè meno allargolla quel fanto ſcrittore,che non mentouò il ·

fuo nome à patto veruno. - v

. . VII. Augusto Imp.congiunſe la famo/a Cam

s , pania, il Latio vecchio, & il nuouo» i Pi

- centins , ở parte del Samnio in

vna regione.

Fù bé fua nuoua defcrittione quella,che ne fece Auguſto, Augustº de:

quando diftinfe l'Italiain vndeci regioni;nella prima ةيلاعف }#if:}} ای

quali congiunfe inſieme l'intiero paeſe, che giace fra 1Te-::::::::

uere,& il Silaro altre volte mentouato già comun termine » giosi, ripo/,

della Lucania,& dell'antichiffima Campania, dimoſtrata , la Cápania

då vn folo Strabone: & di più viaggiunſe parte del Sannio, nelle?"".

come più gli piacque. Di queſto racconto è ancor vnico;

màgrauistimo autore Plinio Secondo, il quale nel cap.5.
del lib.3.dopo hauer蠶 affai ftrettamente della ma

rittima riuiera,diftefa dal fudetto Teuere al Promontorio

di Minerua,foggiunſe,che regio ea à Tiberi prima Italiæ fer

uatur er deſcriptione Auguſti. la cui defcrittione hauea già

detto divoler feguitare nel ragionamento,ch'era per far del

l’Italia intiera , fcriuendo in queſto modo. Nunc ambitum

eius, vrbefquè enumerabimus · Bua in re præfari neceſſarium

eſi,austorem nos Diuum Auguſtum fecuturos, defcriptionemquè

ab eo faĉiam in regiones vndecim.Mà,come hò detto, peruen

ne queſta prima regione oltre quel Promontorio final Sila

ro,& abbracciò parte del Sannio;percioche egli poi nel rac- -

conto de ſuoi pópolimentonagli alifani, che furonosan-:::::::"
- - - - - - -- - *** anche ab

niti:& appretio al Silaro feguir difie la terza regione : effen- :2::3 par.

do ſtati attribuitialla feconda,come afferma nel cap.1 1. del te del siniº. .

fudetto lib.3.con gl’Hirpini:città de' quali fü Caudio,doue

hoggie Arpaia: la Calauria, intefa al modo antico,la Pu

glia,& i Salentini: A Sarno,diffe,ad Silarum amnem triginta

millia paſſuum ager Picentinus fuit, Tufcorum templo Iunonis

Argiue.ſub Iafone condito,inſignis. Intùs opidum Salerni » Pi

centia.A Silaro regio tertia,& ager Lucanus, Brutiuſquè inci

pit. L'altre fue parole,in cui defcrifie la feconda regione,fi

recheranno alquanto appreſſo. Per queſto modo لماعمduة ا
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Auguſto dinuouo ricongiunfe quella Campania antica di

I Picentini, Strabone,che poi era ftata chiamata. Picentini . all’altra,di

: "v"? » º cui tuttauia era affai celebre il nome:hauendoui di più ag

,itintoilpaefe,che di là di Sinueſia giungeua fin al T
euereلصاهيitr01ه

il qual tratto diceuafi. Latio:mà diſtingueuafi in due,cioè nel

vecchio,& nel nuouo. Latium antiquum, diffe il medefimo

Plinio , à Tiberi Circeiosferuatum eſt M.paff. L. longitudine.

Nomen modò Latij proceſſit ad Lirim amnem. Et poi. Opidum

Sinueſſa extremumin tdiečio Latio. Et per lafciar ogni altro,

non diuerſamente di ciò anche fcrifle il fudetto Strabone »

nellib. 5.appreilo il fuo interprete in queſto modo. Nunc

quidem ora omnis ab Oſtia ad Sinueſſam vfquè appellatur

Latium : anteà verò non vltrà Circeium montem id protende

batur .

La pri Mà fe il nome di Latio,ſcriuendo Strabone à tempo di.
-|-va----مprwaysa

regéngé Tiberio,tuttauiaperfeueraua;&dopò la ſua eta quello di Cã

Auguste non pania fù pervnabufo, come iodiceua, diftefo dà Silio, dà

********" Floro,& dà Tacito oltre Sinuella fin al feno Formiano,certa

:::" mếte Auguſto ordinādola ſua prima regionenő le impoſe
- nèl’vno,ne l'altro nome; ilche in quanto al nome di Cam

siche questo pania è tanto più certo,quanto egli fi legge vfato nel modo

di kápania di prima dà Seneca nel lib. 6. delle Queſtioni Naturali, dà

festº nel fue Plinio Cecilio nell'epift 4.& nella 1o del lib.6. & frequente

鷺 /*"" mente dal fudetto Tacito,i quali viffer tutti dopo Auguſto;
@# inم mà di Tacito fiabene, anche per altro: recari luoghi yn per

ក្តិ yp299 nellib.3.degli Annali diffe di Tiberio, ch'effendo

illuſtrafº di Roma vfcito,quaſi firmande valetudini,in Campaniam con

ceļjit. Et nel lib.4.dopo hauer raccontato il ritiramento del

medefimo Tiberio,& di Seiano nell’Iſola di Capri,foggiun

fe,che i Romani Senatori crebris precibus efflagitabant, vi

fendi fui copiam facerent:non illi tamen in Vrbem, aut propin

qиа И.rbi digreſji funt:fatis vifum,omittere infilam, & in pro

stimo Campanie aſpici. Nel lib. 15.ancora manifeſtamente »

diſtinfe il feno Formiano,& il fuo porto dalla Campania >

in quelle parole . Sed certum ad diem in Campaniam redire

claſſem Nero iuſſerat,non exceptis maris caſibus . Ergò guber

natores, quamuis fæniente pelago,à Formis mouere, & graui

Africo,dùm Promontorium Mifèni fuperare contendunt, Cuma

|- mis littoribus impasti,triremium pleraſquè, cº minora nauigia

paf
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paſſimamiferunt.Et appreffo nello fiefo libro,non attenden

do la nuoua defcrittione di Auguſto, mà l'antica, diffe di

Seneca,che ex Campania remeauerat, quartumquè apàd lapi

dem fuburbano fubſtiterat. Come anche parlò nel lib. 16.di

cendo.Vaſtata Campania turbine ventorum, qui villas,arbuſta,

fruges,paffim difiecit, pertulitq; violentiam advicina Vrbi. Et

di nuouo, ſcriuendo poi di Nerone, che Campaniam petiue

rat,& Cumas vfquè progreſſurus ; Petronius illic attinebatur:

Anche nel lib.3. dell'Hiſtorie chiamò ben trèvolte queſti

luoghi col nome di Campanianel trafcorfo di non molte.» |

parole,mentre racconta, che l'armata di mare, la qual di- |

moraua nel porto di Mifeno,& alcuni Municipij,& Colonie * t

del medefimo tratto,fauorendole partidi Vcfpafiano,s'eran -

ribellate à Vitelliosil qual vi mandò Lucio Vitellio fuo fra

tello. L.Witellium fratrem, diffe,cum fer cohortibus, est quin

gcntis equitibus ingruenti per Campaniam bcllo oppofuit. Et

appresto. Ereptus Samnis, Peligmufquè,& Marfi, æmulatione,

quòd Campania prauen ffet. Etla terza volta. Hàm Mifenatem

claſſem,& pulcherrimam Campanie oram defciuiffe; nec plus è

toto terrarum orbe reliquum Vitellio, quàm quòd inter Tarra

cinam, Narniamque iaceat.Di più feguitando à raccontare s,

che non omifere per eos dies Primus , ac Varus crebris nuntijs

falutcm,& pecuniam,& fecreta Campanie offerre Vitellio ; fi

poſitis armis ſequè,ac liberos fuos Veſpaſiano permiffet. & che

all'incontroi fuoi amici l’ammoniuano, nunc pecuniam, &

familiam,& beatos Campanie finus promitti;fed vbi Imperium -

Veſpațianus inuaferit; non ipfi, non amicis eius , non deniquè gº

exercitibus fecuritatem, miſi extintfo emulatu,redituram : di

moſtrà manifeſtamente, ch’egli per Campania non intefe »

più larga regione di queſta diquà del Liri, & del Promon- Ambigua

torio di Sinueſia:tutta amena,& tutta dilettofa;quantunque fºntenza di

non farebbe gran fatto,che al modo diSilio , & di Floro,& Tacite,

al fuo ancora ; & fecondo quel già nato abufo, dichiarato

à dietrol' haueffe anche dilatata alquanto più oltresonde in

vn tal fentimento hauefle detto, che apprefafi la Campania

à Vefpafiano,nec plus è terrarum orbe reliquum Vitellio, quàm

, quòd inter Tarracinam, Narniamquè iaceat : quaſi ella fin à

Terracina foffe peruenuta.Mà finalmente nel medeſimo lib.

3.& nel feguente lib.4.non vsò queſto nome ಹುಡಿmಣ್ಣ
II. 2.
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dà quelche cotante volte fatto hauea ; dicendo nel primo

luogo,che Lucio Vitellio dopo hauer riacquiſtata Terraci

na, lauream proſperæ geſte ret ad fratrem miſit , percontatus,

fiatim regredi fesan perdomande Campaniæ infiftere iuberet. &

nel fecondo raccontando,che ottenuta Roma da’ capitani

di Veſpaſiano,& vcciſi l’vno,& l'altro Vitellio, iiſdem diebus

Lucilius Baffus cum expedito equite ad componendam Cam

paniam mittitur : difcordibus municipiorum animis , ma

gis intèr femet », quàm contumacia aduersùs Principem .

intendendo egli delle difcordie nate frà i Pozzuolani , & i

Capuani: quelli feguaci di Veſpaſiano : queſti di Vitellio,

Tacito no- delche hauearagionato nel libro antecedente;mà qui ò non
(RCO, ne ritenne memoria,ò troppo ſtudiofo di breuità: ô pure ce

lar volendo in gratia de'Capuani il lor fallo , non ci efpo

. fe intieramente i progreffi di quella ciuil contefa; hauendo

appreilo poi notato,che legio tertia hyemandi cauſa Capue

locatur,& domus illuſtres affiffe : ilche e troppo manifeſto,

che fù per cattigo della lor contumacia paffata. Ma fe della

Cãpania egli parlò ſempre a queſto modo,qual cofa penfar

deueremo di quelche introduffe à dirfi dà alcuni Romani

Senatori,iquali nellib. 13.degli Annali lamentauanfi, ch'era

troppo leggiero il caſtigo de liberti,ingrati à loro padroni,

& eran queſte le loro parole ? Quid enim aliud lefò patrono

conceſfum,quàm vt vicefimum vltra lapidem in oram Campa

nie libertum releget ? Certamente la Campania, dà lui tante

volte dimoſtrata, era lontana di Roma per molto maggio

re ſpatio , che non fono venti miglia. Sarà adunque vera

la córrettione,che di queſto luogo odoraua il Lipſio, & più

fermamente ne pensò il Salmafio, a quali legger piaceua.

centefimum vltrà lapidem perlo qual modo hauerebbe Taci

to cón numero rotondo dimoſtrata la proprijffima Cam

ania di quà del Liri,& di Minturno;finalla qual città An

Et restò an- tonino nel fuo Itinerario conta di Roma cento, & fette mi

che ſi nome glia. Nèà queſta emendatione potrebbe contradire il Sir

;:: :* mondo,il qual hebbe gran cotratto colfudetto Salmafio in

%” torno le regioni,& le chiefe già appellate. Suburbicarie ; ha

uendo egli ancora creduto nel Propemptico al cap. 9. del

lib. 1. che la prima regionesiltituita dà Auguſto (vferò le

fue fteste parole) tùnc quidem nec Lati,nec Čampania nomen

flºራ

Tacito

emendato.
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tulit posteà verò cùm Italia in prouincias fab Coſtantino diſtri

buta eft,tota in Campanie nomen conceſſit, & à Campanie re

fiore adminiſtrata est. Siche Tacito non porè dar queſto no

me à luoghi lontani di Roma fol per venti miglia , i quali

eran manifeſtamente del Latio, il cui nome tuttauia perfe

ueraua:& in queſto il mio dal fuo dire non è diſcorde.

Così potesti ancor ſeco accordarmi in quelche fog- it „-a,

giunge,che il vocabolo di Campania non prima dell'età di campani, -

Coſtantino fi foffe ſparſo per l'altre vicine regioni, percio- dilatoſ fue

che il ſudetto Antonino l'attribui ben due volte à luoghi af r 3:/*"

fai lontani dà fuoi antichi confini,quando defcrifie la via L,ְי"

che di Milano conduceua per lo Piceno,& per la Campania #;

alla Colonna,nell'eſtrema punta d'Italia : appresto Regio, Mag.

della qual via ragionerò alquanto più diſtintamente di quì

à poco. Et Trebellio Pollione nella Vita di Tetrico Tiranno Il Simondo

nổpar,che men largamente preſo haueffe queſto medefimo rifiutatº.

nome in quelle parole , attentamente per altro dallo ſtelio

Sirmondo nel cap. 2.del lib. 1. dell'Aduentoria estaminate-,

dicendo dell’Imp.Aureliano,il quale,vinto il fudetto Tetri

co,n'hauea trionfato,che pudore tamen vistus , vir nimiŘm

feuerus,eum,quem tríumpbauerat , Correstorem totius Italie

fecit;td eſt Campanie, Samnii, Lucanie,Brutiorum, Apulie, Ca

labrie, Etrurie,atquè Vmbrie, Piceni,& Flaminie,omniſquèan

monariæ regionis. il qual fatto cade molti anni innanzi dell'

età di Coltantino; prima della quale ancor viffe Trebellio,

che fcriste la Vita di Claudio, dedicandola al padre di effo

Coftantíno,come hà vltimamếte notato Giouanni Voffio al

cap.6.del lib.2.degli Hiſtorici Latini.Laonde la dilatatione

diqueſto nome deueraffi attribuire,come feceſi dal fudetto

Salmafio,ad Hadriano,il qual di nuouo defcriffe l'Italia do

po Auguſto;& fe pur fi voglia, che Trebellio habbia parlato

de'tempi di Coſtantino,delche per altro non prēderei à con

traftare già Antonino n'hà di queſta ambAiguità liberati. -

Auguſto adunque(come finalmente per la fimifurata am- può questa

piezza della Romana Monarchia far conuenne) raccoglien- prima regie

do in vna molte, & varie, ne perciò molto ampie regioni, "$4"/?:ãº

nulla mutò de'loro primi nomi ; nè propriamente la Cam- ಸಿನಿ

pania in nuouo modo defcriste:quantunque farò io forfe-', pe:ter

coftretto prendermi alle volte queſta licenza, di chiamaria cifuſione.
VII. -- P que
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questa fua prima regione col nome di Campania di Augusto:

per diftinguerla dalle antecedenti, & dalle altre,che furon u.

Giouiano poi.Et della medefima licenza crederei, che fi foffe feruito

:::::::"?, Giouiano Pontano,quando nel lib.6.della Guerra Napole

::::::: tána diffe, che vetus Campania per Auguſti tempora ab Me
più modi, “: - -- - -

ridie mari Tyrrheno,ab Occafu Tiberi, Sarno fiumine ab Ortu,

Samnitium montibus ab Septemtrione claudebatur: s'egli con

giuntamente non fi foffe con manifeſto error perfuafo,che »

la ſteffa Campania fù chiufa dal fiume Sarno; non hauendo

perauuentura alquanto più attentamente offeruato nel fu

detto libro 3.di Plinio quella intiera Italica defcrittione s,

- - nè in qual regione furon collocati i Picentini. Potrei ancor

accufarlo, che men bene la chiamò.- Campania vecchia. ở

verantica, fe non mi accorgeffi, che volle, così dicendo, di

ftinguerla dà quella più nuoua , la qual già fù il Latio, &

hoggi comunemente fi appella Campagna di Roma; nel qual

modo anche alquanto prima era ſtata cognominata dà

ម្ល៉េះ i Biondo al lib.7. della Deca 3.delle fue Hiſtorie , & fimil
iondo ri-- v - * :: - 1 ---- - -

#:: ” mente è ſtata poi detta dà alcuni altri,che il feguirono : ef

fendofi coſtoro perfuaſi,che per hauer Auguſto dato il no

me di Campania alla fua prima regione,egli fia quiui rima:

fo: il qual non hebbe origine per queita maniera : nè così

Aleffandro. alta,come deuerò nel fuo luogo dichiarare. Ne più accor

di "Äi:iin. tamente di coítoro parlö Aleflandro di Aleffandro,hauendo

dro notato. detto nel cap. 17 del lib. I.de'Giorni Geniali, che Scaptia in

agro Campano fuit.la qual città,nel Latio collocata , fù ben

nella prima regione di Auguſto; la qual fè pur fi conceda ::

che fi chiamata.Campania: come à quel tempo par, che fù

creduto di comune opinione, certamente non può conue

nirle il nome di. ager Campanus . Et fù à queſto fuo ingan

no affai congiunto, mà di moltidoppi maggiore, quellodi

Giulio Ce- Giulio Cefare Capaccio,il quale nel cap.i.del lib. 1. della »

fare Capac- fua Latina Hiſtoria Napoletana hauendo prefo à ragiona

*º nºtato re della famofa Campania, rinchiufa frà i due Promonto

rij,mentouati più volte,ci defcriffe per fue città, fenza veru

na riferba, quelle,che Plinio Secondo numerate hauea nella

prima regione:nè le recò tutte;màfol quelle,i cui nomi, fe

condo l'ordine del medefimo Plinio, cominciauano dalla »

lettera-A:molte delle quali erandelLatio, & nulla à noiap

par
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parteneuano. In tuttiquetti varij modi adunquei fudetti

valorofiletterati, i cui nomi fon frà noi in gran conto , fi

veggono hauer alquanto menbene apprefaladeſcrittione »

di Auguſto, delche hò ftimato vtil confeglio ammonir i

Lettori,accioche la lor molta autorità tuttauia non faccia-s

molto pregiuditio-alvero;del quale, fe tralafciato ogn'altro

riſpetto humano,non fiamo bramofisà che prender fatica--

di ammastar nuoui libri, & laſciar poi di auuertir manife

flamente il mondo di alcun ſuo più, ô meno antico erro

re:A queſto parmische attenderfiben conuenga;måvfando

ui non minor modeſtia,che diligenza ; onde fe dagli appaf.

fionati non ſe n'habbia lode.non fe n'acquiſtigiuſta ripren

fione;ilche fia detto permia honeſta fcuſa per tutte quelle »

volte,nelle quali auuerrà, che io ſcuopra i miei fentimenti,

contrarijalle opinioni già foſtenute,& diuolgate dà alcuni

miei fingolariamicidà me nel reſto riueriti, quanto fi con

uiene allor valoresfrà quali hebbi,mentre egli viffe, Anto- Antonio

nio Caracciolo, chiariffimo lume della religione de Chie- Caracciolº

rici Regolari:de:T:atini; dicuiquìmiconuien notare .,:;che nondouea nella Settione 5. del Cap. 2. de'Sacri Monu- Piu modh :

menti di Napoli: ſe pure non debba ciò attribuirfi à Fran

cefco Boluito della mcdefima religione, egualmente ami

co,& valorofo huomo,il quale diuolgò quellibro dopo la •

fua morte:non douea,dico,affermarcontro quelche hauea »

negato nelle Note fopra gli Atti della Vita del B.Antonino,

detto Sorrentino,al Num.4 che Cafinofù città della più fa

mofa Campania,estendo ella già ſtata compreſa nel Latio

nuouo;& dopo lungo tempo in altra più ampia Campania

di altra più nuoua deſcrittione, di cui hora prenderò àra-

gionare.

VIII. Campania di Hadriano Imp.abbrac- |

cia i due Latỷ3 i Picentini, ở 影纷歇
gł" Hirpini. mettendo il

ouerno del •

Di nuouo dopo Augusto defcriffe l’Italia l'Imp. Hadria-'4:3
- .: Olهم: |- - - - - ? Cöfolari, fe

nosil qual la riftrinſe in minor numero di regioni, all'hor ::::::::

che quatuor Confulares , come fcriffe Spartiano nella fua lice,er dif

Vita per omnem Italiam Iudices conſtituit; vndequali affer- meſo vſe:
Ꮢ : IIIQ
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mò Giulio Capitalino,che fù Antonino Pio, di cui diffe,che,

ab Adriano intèr quatuor Confulares, quibus Italia committe

batur,elestus eft: ad eam partem Italiæ regendam,in qua pluri

mum poſſidebat; vt Adrianus viri talis go bonori confuleret,cº

quietí. Ďella medefima fuanuoua deſcrittione parlò Appia

no Aleffandrino nel lib. I.delle guerre Ciuili, doue ci epo

fe,che queſto coſtume di commetterfi il gouerno d'Italia »

à varij Giudici introdotto dà Hadriano nel cui tempo egli

fcriste,era già ſtato altra volta vfato più anticamente fin dal

tempo della guerra Italica detta ancora Marfica,& Sociale.

Le fue parole così vengon fatte latine dal fuo interprete.Ap

paret enim,tunc quoquè regiones Italiæ diſtributas fulfie Pro

conſulibus;quem morem imitatus Adrianus Imp. renouauit post

states aliquot;nö dià duraturum poſt eius obitum.Mà di queſto

Appiano ſuo vaticinio fù falſo indouino; percioche non ceſsò ne'fe

notato. guenti fecoli quel coſtume;&per quella fol parte fù mutato,

che delle Italiche regioni,fecondo la lor varia conditione »»

altre poi fi commifero a' Correttori, & altre a'Prefidi, che »

furon nomi di Magiſtrati di dignità difuguale.Hor fe l'Ita

lia ad vguaglianza,come dee crederfi,de'fuoi nuoui quattro

Giudici Confolari,fù nuouamente diuifa in altrettante re

gioni;alche non hò ancor veduto autor moderno, che non

habbia accontentito;dir conuiene,che in alcuna di effe ven

ne compreſa la prima regione di Auguſto, la qual neceſſa

riamente douette effer minore ; quantunque egli vi hauea

raccolto qualche parte del Sannioi due Latij,la Campania,

Agginſ:" & i Picentini Io adunque ſtimo,che Hadriano vi aggiunfe

燃龙 g’Hirpini,& forfe alcuna altra maggior parte del medefi

露警 mo congionto Sannio,come il fito, & la conditione di que:

Záguhogi fti luoghi non irragioneuolmente perfilade. Erano ſtati

Hirpini, gl'Hirpini attribuiti dà Auguſto alla feconda regione, ilche

hòauuertito à dietro;ne'quali computauanfi, al dire di Pli

nioSecondo, oltre Beneuentovnica, & fola colonia frà le »

fue città, gli Ecolani,gli Aquilonij gli Abellinefi, & altri le

fue parole fon queſte. Intùs in fecunda reģione Hirpinorum

colonia vna Beneuentum: aufpicatiùs mutato nomine,que quon

Il Ciuuerio dam appellata Maleuentum (il Cluuerio vorrebbe legger:

rifiutato, nunc Beneuentum non ricordandofi dell'ordine,che feguir fi

hauca propoſtol'autore)Aufeculani (qui ben deeriporfi, co

- IIIE-3

|
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me egli crede.AEculami.delche ragionero poi)Aquiloni, Abel

linates,& cioche fegue.Mà di queſti Hirpini ſi häferina opi:

mione,che furono congiunti alla Puglia, alla quale non mi ch'eran een

farà difficil dimoſtrare , che la Campania peruenne dopo ### ******

fetà di Hadriano & chefimilmente alia Campania furono ““

le loro città fin dà quel tempo attribuite. Siche farà purve

ro,che dal medefimo Imperadore nella fua nuotia deſcrit

tione dell'Italia fù la prima regionę di Auguſto accreſciuta Eratry,r,,,
nel fudetto modo,hauendo ella anche acquiſtato largamen- izga;

te il nome di Campania,come à dietrohò accennato. Et per campania-s

conto del nome,io ciò non affermo, perfuafone dà quelche fà c5cedutº

notò il fudetto Giulio Capitolino nella medefima Vita di allº *****

Antonino Pio,il qual di lui diffe,che effendo afcefo all' Im-:::::
- - - - - - - |- W - region esticpe

perio,nullas expeditiones obiit niſi quòd ad agros Juos profestus ::::::::
eft ad Campaniam.Perciocheben hebbe Antonino i ſuoi cam- parte verra

pi in vna delle quattro Italiche nuoue regioni, commestagli dimoſtrato.

dà Hadriano:mà chine farebbe ficuri, che ancor queſto au

tore non haueffe vfato queſto vocabolo, come fi è veduto,

ch'altri hauean fatto nel ſuo più antico fignificato ? Adun

que ne conuerrà feruirci di taliargomenti, in cui non poffa

cadere sì fatta ambiguità,co'quali il reſto di ciò,che fi è pro

pofto,rimanga congiuntamente dichiarato.

Etin prima che Hadriano alla fua Campania haueffe ag-Il cammins

giuntigl’Hirpini, ci è buon teſtimonio il fudetto fuo ſucceſ da Milano

fore Antonino, il quale nel fuo Itinerario deſcriuendo il :::::::"*

viaggio,luogo per luogo,che faceuafi,per vfarle fue ſtefle pa-::*
role à Mediolano per Picenūs: Campaniă ad Columnă:cioè di csapania.
Milano per lo finiſtro lato d'Italia,nó toccãdo Roma,fin al- -

la Colonna nel Faro appreſſo Regio, vi mentoua fucceffi

uamente queſte città,& queſti luoghi nel feguente modo.

Iter quoda Mediolano per Picenum,& Campaniam adColum

nam,id eſt traiettum Siciliæ,ducit. M.P. DCCCCLVI fic.

A Mediolano.
|

Laude ciuitas.M.P. XVI.

Placentiacium (dica. Placentia ciuitas.) M.P. XXIIII.

Fidentiola.Vicus M.P.XXIIII. - -,

Parme ciuitas.M.P.XV.

Regio ciuitas.M.P.XVIII.

Mutina ciuitas.M.P.XVII.

- VIII. *** · e
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Bononia ciuitas. M.P.XXV.

Foro Corneli ciuitas.M.P.XXIIII.

Fauentia ciuitas. M.P.X.

Cæfema ciuitas. M.P.XXIIII.

Ariminum ciuitas. M.P.XX.

Piſauro ciuitas.M.P.XXIIII.

Senogallia ciuitas.M.P.XXIII. -

Vltrà Anconam millia plus minus quatuor.X ryf.“

Potentia ciuitas. M.P.XVI.

Caſtello Firmano.M.P.XX.

Trocnto ciuitas. M.P.XXVI.

Caſtro Nouo.M.P.XII.

Aterno ciuitas. M.P.XXIIII.

Iter promium (il diritto nome è . Interbromium.) vicus.
AM.ᏢᏗ☾XᏤ. : , , -

Sulmone ciuitas.M.P.XXVIIII.

Aufidena ciuitas.M.P.XXIIII. -

Sernicium(vuol dire.AEfernia)MP.XXVIII.

Bononia ciuitas(dee ſcriuerfi. Bouianum).M.P.XVIII.

Super Tamari fluuium.M.P. XVI.

Ad Equum Tuticum.M.P.XXII.

Ad Matrem Magnam.M.P.XVI.

In Honoratianum.M.P.XX.

Venuſium ciuitas.M.P.XXVIII.

. Оpino.М.Р.ХИ.

Adfluuium Bradam (queſto è il Bradano).M.P.XXVIIII. ·
Potentia.M.P.XXIIII.

Acidios. M.P.XXIIII.

Grитепto.М.Р.ХХИГГГГ.

Semuncla. M.P.XXVII.

Nerulo.M.P.XVI.

АУиттиvano.М.Р.Х ИГ.

Capraſis.M.P.XXI.

Confentia.M.P.XXVIII.

Adfluuium Sabbatum M.P.XVIII.

Ad Turres. M.P.XVIII.

. Adfluuium Angitulam.M.P.XIII.

Nicotera. M.P.XXV.

Ad Mallias. M.P.XXIIII.
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Ad Colummam. M.P.XIIII.

Così Antonino.Hor in queſto cammino,il qual,come è ma

nifeſto,fi faceua per lo lato fuperiore d'Italia,attrauerfando

fi varieregioni divarijantichi nomi,non fi toccaua di mol

te miglianè luogo,nè città, comprefa in alcuna delle Cam- Piwostra ef:

panie deſcrittefin hora; fiche dirbiſogna, che al ſuo tempo :::|:::ta

n'era già ſtata fatta altra nuoua deſcrittione,onde ella diue- 鲁ְי
nuta moltopiù ampia,in alcun de fudetti luoghi perueniua. X,#::::::

Il medefimo autore non molto apprefio al narrato viaggio dall'Imp.”
ne defcriuevn altro,ch'è il feguente. - Hadriane

Iter à Capua Equo Tutico M.P. LIII fic: vbi Campania
limitem habet. -

Caudis, M.P.XXI.

Beneuento.M.P.XI.

Equo Tutico.M.P.XXI.
- -

Se adunque nel luogo appellato. Equo Tutico, era all'horail :e/eſa->

límite dalla Cãpania,lontano då Caudio,città della feconda:

regione di Auguſto,in cui eran i cõfini degl'Hirpini,per tré-eien mani

ta,& più miglia: ecco l'ampliatione delfuo fito, & del fuo festata da "

nome,ch'io diceua hauerne fatta Hadriano;& eccoil cammi altri canvịni

no,che peralcuna fuaparte farfi dà Milano alla Colonna ne -

dimostrò Antoninosil qual fimilmente vi ripofe Equo Tuti-蠶

co come fi è veduto.Må io benche fappia poterfi di ciòsta-:

re alla fede di lui folo, chiameronne anche in teſtimonio ftrato, 3

l'Itinerario Hierofolimitano in quella ſua parte, doue de

fcriuefi il cammino dà Otranto in Roma per Brindifi , di

cui lafcerò di notariluoghi,che non fanqui bifogno; & per

quelche à noi appartiene vi fi legge in queſto modo,

Mutatio Botontones.

Ciuitas Rubos. M.XI.

Mistatio ad Quintumdecimum.M.XV,

Ciuitas Canufio. M.XV.

Mutatio Vndecimum.M.XI.

Ciuitas Serdonis. M.XV. •

Ciuitas AEcas.M.XVIII. » |

Mutatio Aquilonis. M.X. - •

Finis Apuliæ,& Campaniel.

Manfio ad Equum Magnum.M.VIII.

Mutatio Vico Fornonouo.M.XII. | .ح

riti, -*- ci:

|
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Ciuitas Beneuento.M.X.

Ciuitas,& manfio Claudijs.(intende. Caudio.)M.XII.

Mutatio Nouas. M.VIIII. . -

Ciuitas Capua.M.XII.

Per la qual Scorgefi adunque per la defcrittione di queſta altra via il

#;鑒: medeſimo accreſcimento della Campania » che confinaua

:::::: con la Puglia di là di Equo Tutico, il qual fù per altro no

me appellato. Equo Magno : come ben notò il Cluuerio nel

11 Cluuario cap.8.del lib.4 dell'Italia,per lo medeſimo raffronto di que

di più cofe fti due Itinerarij,hauendo anche dimoſtrato, che in filo luo

lodato go fia hoggi ſocceduta Ariano;benche recando egli le lo

ro parole, tralafciò quelle,che dichiarauano,effer la Campa

º nia tanto oltre peruenuta,forfe, per non inuilupparfi inren

‘ derne la ragione. Et qui non parmi douer tralaſciare, che la

voce. Tuticus: dialtro linguaggio, che del Latino, nel qual

ella valea quelche. Magnus: fil perauuentura della lingua

Ofca, della qual parimente fù la voce. Mediæ; che per teſti

monianzà di Feſto dinotò generalmente ogni magiſtrato;

fiche di ambedue giunte intieme fi formò il vocabolo. Me

* - dixtuticus;ìl qual fù il nome del fommo Magiſtrato de' Ca

Liuios & puani,come afferma Liuio nellib.26 dicendo. Mediatuticus

Ennio illu- (cosìfcriuo,& non già. Mediafiuticus.)qui fummus magiſtratus

ftrati. apàd Campanos eſt,eo anno Seppius Lefius erat. Et forfe pur di

alcuno cittadino Capuano,che il luogo del medefimo Medi

ftutico riteneua,inteſe Ennio in quel verforecato dal fudet

to Feito,mentre del fignificato della femplice voce. Medix, ci

ammonifce con le feguenti parole.Medix apud Ofcos, nomen

magistratus eſt. Ennius .

.Summus ibi capitur Medix, occiditur alterלל

&Liuio,& Ennio efpofero có latini nomiquelli,ch'erã Ofci.

Ne può negarfi, la ſteffalingua efterfi parlata anche in Pu

glia,doueſtaccio,ch’Ennio Poeta,di patria Rudio; appresto

faranto,fi vantò,coine afferma Gellio al cap. 17. del lib. 17.

di faperla parlare inſieme con la Greca, & con la Latina)

|- Giofeffo Scaligero la riconofce vfata in vna antica iſcrittio

ne,che reca negli Auuertimenti ſopra la Cronica di Eufebio

Biondo :*:º?: Nè di piùlafciar deuo che troppo ſtranamente »

::"ri. Biondo Flauio nella fua Italia Illuſtrata, mentre ragiona

fiataro. di Auellino,& dopo lui altri fuoi feguaci, fi fon perfuaſi,che

-
quel
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quel luogo,ò Tempio sù la via alla Colonna,dimoſtrato dà *

Antonino col nome di. Mater Magna:fù nel monte, comu

nemente appellato. Monte Vergine. in cui hora è la chieſa_s

de'monaci Guglielmiti , dedicata alla Vergine, madre di .

Dio:estendo egli per queſto modo vfcito di molte miglia ,

fuori di quel cammino, il qual faceuafi per Boiano, per gli ·

fonti del fiume Tamaro,& per Venofa:luoghi di la di Bene- . . "

uento,della qual città è piu in quà di non picciolo ſpatio · · -

uel monte.Le parole di Biondo fon queſte. Superiùs(inten

勘 di Auellino)efi Mercuriale Caſtellum, & longè fuprà Vir- : -

ginis Monaſterium,quod er Magnæ Matris Deum fano in glo

riofe Virginis Mariæ, Dei genitricis, Eccleſiam Chriſtianis tem

poribus est mutatum. Nàm Antoninus Pius in atinerario viam

defcribens a Beneuento(à Mediolano dir douea) ad Columnam,

ad Mercuriale primùm,poſt ad Magnam Matrempofuit. Così

coſtui, citando Antonino in quelche egli non diffe giamai,

& corrompendo il nome di. Honoratiano.in quello di Mercu- -

riale. & più fconciamente contradicendo al medefimo dà |

lui allegato autore il quale,come fie veduto, pofe prima ,.

Honoratiano.& poi. Mater Magna. Eftata anche lá fua opi

nione vltimamente feguita con molta fermezza dà Antonio -

Caracciolo nel fuo libro mentouato à dietro de Sacri Mo- ಸಿ.

numenti di Napoli alla Settione 14 del Cap.2o: tanto vale º rifiutato.

etiandio apprelio i più dotti vn'inuecchiato errore. Hadria- -

no adunque per quella fua deſcrittione produffe la Campa

nia finalla Puglia,& fecondo habbiam veduto fin'ad Equo

Tutico,ò dicafi Equo Magno, il qual confentiremo al Clu

uerio,che hora fia Ariano. Et douette così larga Campania

durar più fecoli;percioche nel fiidetto modo fene ragiona »

dà autori di età molto più baifa; onde ci fi rende manifeſto,

per qual cagione Seruio, famofo fpofitore di Virgilio, che

al parere di Frãcefco Iureto fù colui,al qual Simmaco fcrif

fela Epift 6.del lib.8;chioſando quelle parole del fuo Poeta

nel lib. 7. dell'Eneide. -

». Est locus Italie in medio --

per le quali fi deſcriue il fito della valleò fia del lago, chia- :::::"
mato.Anfanto.hebbe à dire . Hunc locum vmbilicum Italiæ គឺៈ bora.

coſmographi dicunt eſt autem in latere Campaniæ, & Apulie, Mofete.es 4
zbi Hirpini funt. Et di più hora intenderemo, à qual fine-> Тria/ce,

- VIII. G POr

*
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Seruio, & Porfirione,antico, & parimente noto Scoliafte di Horatio,

器:::* chiofando quelli fuoi verfi della Satira 5.del.lib.1.
llllllllI3I1. 33 –— niſi nos vicina Triuici

33 Villa recepiſſet.

chiamò Triuico, ch'è città nel medefimo tratto di Ariano,

opidum in fine Campanie. -

za...-, . Må feiiuoghi deg"Hirpini finalla Puglia & ad Ariano,

citia cam aggiuntialla Campania,diuenner Campani; neceffariamen

pana dique- te ancor conuenne queſto nome à Beneuento, che ne'mede

/******"* fimi Hirpini,di quả di Ariano, ò fia Equo Tutico, come è,

noto, & dimoſtra l'Itinerario Hierofolimitano,è collocata;

fiche dà quel tempo poi fù commesto il fuo gouerno, & del

reſto della medelima regione intiera ad vn folo Confolare.

Vita di Scuoprefi tuttociò vero à parte à parte in diuerſe memorie
ita di S. |- - -w T.

č;:rg& delle cofe de Beneuentani. Così il Beneuentano Santo Ve

fótroferit fcouo,& Martire Gennaro,imperando Coſtantio, con altri

tione divn’ fanti martiri della più antica Campania furon dà vn mede

點認 器 finio Giudice, ò ver Preſide Timoteo à morte condennati,

:::::::: delche il Caracciolonỗ cóſapeuple hebbe biſogno andarne
ftrate- ricercando altra cagione. Et vn'altro fimilmente Beneuen

tano Vefcouo,appellato nellofteffo modo, effendofi trouato

prefente al Concilio Sardicenfe, adunato negli anni di Cri

fto 347.vi fottofcriſie il fuo nome in quelta maniera. Ianua- .

– rius à Campania de Beneuento.onde fi conferma , cioche no

tai à dietro,che riordinando il Magno Coſtantino il gouer:

no dell'Imperio Romano non riftřinfe queſta Campania di

Aufonio il- Hadriano;alla qual tuttauia nel tếpo poi di Aufonio la me

lustrato defima città apparteneua , il quai chiamolla. città Campa

na trattando di coloro,che mutato hauean festo,neſeguenti

verfi.

„ Nec fatis antiquum,quòd Campana in Beneuento ~

.Vnusepheborum virgo repentèfuitלל

Non fi auuide Stefano Bizanzio,ồ fia il fuo Compendiato

Stefano Bi-re, che per le mutate defcrittioni de paeſivna ſtelia Bene
zanzio no

t3{C}, -

- fè due,diſtinguendo quella , che fù edificata dà Diomede »

dà quella,che leggena attribuita alla Campania : per Cam

pania hauendo intefa la più antica,doue non fù giamai cit

tà di sì fatto nome. -

Fù

uento appartenne in varij tempi à varie regioni; & divna ne
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Fù ancora cagione di altro piùgraue fcambio la varietà, Giuliano,ße

non ancor ben conoſciuta , di queſta regione à chiunque :::::" fel

hà fin’hora fcritto dell'herefia di Pelagio, & de fuoi feguaci,#4:

che han creduto Veſcouo di Capua il Pelagiano Veſcouo .雳 |

Giuliano,il qualdà Gennadio nel cap.45. del fuo libro de- Campania.

gli Scrittori Ecclefiaſtici,come ne fuoi migliori Codici, & della città
nel fuo Compendiatore HonorioAuguſtodonenfe, fi legge,醬 detta

vien detto. Epifcopus Campanus.Mà egli in vero fù Vefcouo ::
di vna città , dà Tolomeo,& dà Appiano appellata. Měru.“ -rricentoz

lanum. & nell'Itinerario di Antonino detta ben due volte s.

Eclano.la qual appartenne per comun fentenza de'medefimi

autori,& di Plinio Secốdo ancora,à gl'Hirpini,che poi diuế

ner Campani.le parole di Tolomeo nel lib. 3. della Geogra

fia nella Tauola 6 di Europa in Latino fon queſte. Hirpino

rum vrbes funt, Aquilonia, Abellinum,AEculanum, Fratuolum.

Quelle di Appiano nel lib. I delle Guerre ciuili,fimilmente »

reſē Latine,dicono così. Imperator Sulla in Hirpinis exerci

tum ducit,& AEculanum oppugnare cæpit . Le parole di Pli

nio nel cap. 11.del lib.3.l'hò recate à dietro.In cambio delle

quali mi par di non tacere,che Minatio Magio, atauo del

noftro Velleio Patercolo,dà lui nel lib.2.chiamato. Afula- yelleio Pa

nenfis : forfe dee dirſi più dirittamente. AEculanenfis: tercolo corz

denominatofi dà queſta città . Eculano ; pofciache cgli retto.

dalla regione degl' Hirpini vien detto hauer nella guerra

Italica affoldatavna legione intiera. Et di queſta cittá, col

trafcorſo poi deglianniappellata. Eclano. io ſtimo Vefcouo

quel Giuliano,dal nome della Prouincia chiamato. Cāpano;

đelche mi è graue teſtimonio Proſpero Aquitanico , dal

quale nella Cronica nell'anno del cófolato diTeodofio la 17.

volta;& di Fefto,vien detto ne’ſuoi teſti più finceri. Epifco

pus Eclanenſis. &. Heclanenſis : quantunque altri fuoi teſti

COrrottaII:CITTCನಿ'#್ಲಿ altri.Atellanenfis. dalla

qual falfa lettione perfuafo il Cardinal , & noſtro Arciue- Roberto

fcouo Roberto Bellarmino,diſponendo con qualche accre- Biarmino

fcimento il catalogo de' fuoi predeceffori nella noſtra Ca- rifiutato,

puana Chiefa,cominciato à raccoglierfi då Camillo Pelle

grino fratello del mio auolo, pensò, che Capuano infieme,

& Atellano potè egli effer detto;percioche fcouertafi la fua

herefia,fuggì di Capua,& fi ricouerò nella vicina Atella,do:

VIII. G 2 U16- 2 -
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Michel

Monaco ri

fiutato.

Filippo
Cluuerio,

lodato.

ue fece lunga dimora ; alla qual congettura acconfentì il

noſtro Michel Monaco,che la diuolgò nella Terza parte del

fuo Capuano Sãtuario,molto affaticatofi in difeſa della co

mune opinione,che fi e fin hora hauuta della città di vn tal

Vefcouo,contro di Heriberto Rofuueido, il quale nelle No

te fopra l’opere di S.Paolino Nolano n'hauea dubbitato. E

focceduta ad Eclano , come hà dimoſtrato il Cluuerio al

cap.8.del lib.4 dell'Italia,la città chiamata. Fricento, la qual

giace di là di Beneuento intorno à venti miglia (Anto

nino ve ne conta venticinque ben due volte ) & è vici

niffima alla Valle di Anfanto,hora appellata. Mofetc. fich’

ella col retto degl'Hirpini può fenzatimor di errare cre

derfi aggregata då Hadriano alla fua Campania, & il fuo

Vefcouò efferfi appellato. Campano. Sono ancora appreſſo

Fricento i campi, già dall'antica Tauratio detti. Taurafini

i quali dall'autor del libretto De limitibus vengon chiamati

Michel

Monaco lo

dato.

Profpero

Aquitani

CO 400tatO,

col nome di. Ager Eclanenfis. & fono attribuiti alla vicina

Puglia;percioche,forfe,egli viffe,mentre ancor fi offeruaua

la deſcrittione di Auguſto,il quale degl’Hirpini , della Pu

醬 dell'altre antiche regioni,notate à dietro, la feconda

ua regione hauea formata. Et per conto di queſti campi,

dà Liuio con vn tacito dire nel lib.4o. dimoſtrati effere ſpa

tiofi,& piani,onde cõuien crederli affai fertifi& abbondanti

dibiade,io potrei penfare,che il fudetto Proſpero in alcuni

verfi,dà lui compoſti. In detrestatorem Auguſtini:ciò è cótro

quelmedefimo peruerfo Giuliano, vſurpò per notar la fua

alterigia quella metaforica fentenza.

33 At huic Campano gramine corda tument.

mà piacemi più toſto acconfentire alla ſpoſitione del men

touato noſtro MichelMonaco, il qual foltenendo la fua, &

comune opinione , accortamente nel reſto giudicò hauer

l'Aquitanico fcrittore voluto alludere al famofo detto di

Cicerone nella Orat.2 contro Rullo, Campani femper fuper

bi bonitate agrorum;al qual douette effer nota la Campania

fola de'fuoi tempi,deſcritta già dà Hadriano,con error con

trario à quello di Stefano Bizanzio , il qual fol conobbe la

più antica ; fiche giudicò della medefima hauer parlato

quell'oratore,& non di altra,nè di altri Campani. Leggefi

ancora honoreuol mentione diqueſto Giuliano in vno Epi
T3
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talamio , fcritto dà S.Paolino Vefcouo di Nola nelle fue s S.Paolino

nozze, mentre egli ancora giouanetto,afiai applicato à gli N:ºº_i"

ſtudij,daua buone ſperanze del fuo fapere,mà nulla io vi ri

trouo,che dimoſtrinè lui,nè il ſuo padre Memorio, il qu

fimilmente fù Vefcouo, effer Capuano.Ben più coſto ciò che

di fuo padre vi fi ragiona in riguardo di vn tal Vefcouo

Emilio, dal medefimo Monaco ragioneųolmente creduto

Beneuentano, può apparteneread vn Vefcouo Eclanenfeu,

vn Carme

intiero illu

strato.

o diremo Fricentino;percioche Memorio vi è appellato fra

tello,& figliuol fuodinotandofi con queſti figurativocabo

li la ſua Vefcoual dignità, inferiore à quella di Emilio, il

quale eifer douea fuq Metropolitano, come etuttauia della sufraganes

Čhiefa Fricentina la Beneuentana ; ilche della Capuana deila Arci

non fappiamo effere ſtato giamai , & molto meno in quei

fecoli,quãdo era ancorella della Metropolitana dignità or

nata, delche ne fa certi S.Atanagio nel fine dell' Epiſtola

Ad Solitarios,della qualediffimularono hauer hauuta noti

tia Antonio Caracciolo nella Sett. 1o. del Cap. 1. de Sacri

Monumếti di Napoli;& Bartolomeo Chioccarello nel libro,

ò fia Catalogo de’Veſcoui,& degliArciùefcoui della medefi

ma città:måle fue parole, mentre ragiona del Concilio Sar

dicenſe adunato nell'anno 347. appreſſo il ſuo interprete »

fonqueſte: Miſſis à Santio Concilio in legationem Epifcopis,

Vincentio Capuæ ; quæ Metropolis eſt Campaniæ, & Euphrate

Agrippine,que est Metropolis Juperioris Gallie, vt prò syno

di decretis Imp. Confiantius Epifopos, quos ipſe eiecerat, in Juas

fedes reuerti pateretur.Siche parmi,che molto fconciamente

dalfudettonoſtro Michel Monaco,al qual fù ben nota nello

ие/coual

Chiefa Be

77°г********

-

ftestofuo libro la fudetta Epiſtola,fia ſtato creduto, il Bene- Monaco ri:

uentano Emilio carnal fratello di Memorio,& miſticamen- fiutatoia

te padre ; nèper lafua dignità maggiore : mà perche era

afceſo à quel grado prima di lui:vfcitogli diméte,che ancor

miſtica effer potea la lorfratellanza ; & che la precedenza

deltempo non potea fargiuſta proportione , onde foffe

douuto appellarfipadredell'altro;delche non sò come non

tenne facil memoria l'huomo ne facri Canoni, & nelle fa

cre lettereaffai verfato: effendo cofa ben manifeſta, che »

Michel

più modi,

il nome di Chiefa Metropolitanaval lofteffo,che di Chiefa

madre,onde i loro Arciuefcoui poffon dirfi i de loro

ಕ900Axo Poin Pi:

- ----
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Libro de’

Maccabei

illustrato in

dut luoghi.

Gaſparre
Sancio no

f:3 to,

foffraganei;i quali fecódo la ftesta metafora fon lor figliuoli:

come figliuole delle città maggiori furon chiamate le mi

nori nel cap. 5. del lib. 1. de'Maccabei ben due volte. Cepit
(fono le parole del facro testo fecondo la verfion volgata »)

Gazer ciuitatcm,& filias eius,& reuerfus eſt in Iudeam.Etар

presto. Et percuſſit Chebron,& filias eius, & muros eius,& ter

ras fuccendit igni in circuitu. Et intendo io delle città, non–

de'popoli minori,come alquanto impropriamente Gaſpar

re Sancio hà interpretati queſti luoghi. Mà per qual ragio

ne io laſcerò di recar i proprij verfi del fudetto Epitala

mio,ne'quali l'autor parla della benedittione, che il Vefco

uo Emilio dar douea al nouello ſpoſo in prefenza del pari

mente Vefcouo Memorio ſuo padre,d'intorno de'quali ver

fa la prefente queſtione,& fon queſti ?

,Surge,Memor, venerare patrem,complettere fratremלג

.Vnovtrumquè tibi nomen in AEmilio eſtגנ

Iunior, &fenior Memor eſt. Mirabile magniלל

3 » Munus,opuſquè Dei,qui minor,hic pater efi.

Poſteriùs natus, ſenior:quia fede Sacerdosלי

,, . Geſtat Apoſtolicampećfore canitiem.

Filius eſt, fraterquè Memor,letatur adeffeלנ

33 Communem ſibi met pignoribuſquè patrem.

,, . Iuſtitia,Cr Pax fe gemina vice complettuntur,

.CumMemor AĖmilio iungitur vnanimoגע

,InfulaPontifices diuino iungit honoreלל

.Humanopietas iungit amore paresלג

Hic Memor, officij non immemor, ordine retfoלל

*.Traditad AEmilij pignora cara manusללי

*,Illeiugans capita amborum fub pace iugali(ל

-|.Velateos dextra,quos prece famffificatלע

Fin quà di queſto nel fudetto Epitalamio , li cui prodotti

-verfi fe fi anderan parola per parola attentamente offeruan

do apparirà non hauer in effi luogo à verun patto l'altra in

terpretatione.

:84:fe.º” Hor facendo ritorno alla Campania,dilatata fin alla Pu
pania di

Hadriano

permenne-º

anche fin al

Teuere da

vn lato.

glia dà Hadriano, ella non dee crederfi, che nel reito fù da

lui riftretta dal lato del Teuere,& di Roma, fin doue Augu

fto hauea diftefa la prima regione: facendocene ficuri Sim

maco,il quale nel epift:53.dsl lib. Io dimoſtra, che al ఱ్ఱం
- Cl
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dell'Imp.Giuliano il Confolare di Campania , ch'hauea in Simmaco

gomerno con l'altre fue città Pozzuoli, fouraftaua anche à illuſtratº

Terracina, dicendo,chc diuo Iuliano moderante Rempublicam,

cum Lupus Conſulari iure Campaniæ præſidens Tarracinenfium .*

contemplaretur anguſtias; & cioche fegue ; & nel principio

della medeſima epiſtola hauea dimoſtrata la congiuntione

de Pozzuolani . & de:Terracinefforto vn fol Mõderatore, Antiv * * * * * * * - - .T" AI)t1c3

così dà lui quiui appellato il Conſolare,che perfuo proprio f:one

nome fù detto.Campano:il qual in quel carico era al fudetto interpretata

Lupo focceduto. Di queſto Lupo - -

- fermamente fi parlaua nell'iſcrit- . . . RIVS LVPVS

tione di vn marmo , ch’è in Ca- -

pua,attaccato alla Chieſa de'Frati • • • • • V. C.

Carmelitani,nel quale fi leggono, -

benche alquanto tronche,queste • • • O N. S. CA M P.

parole . Mà ancor oltre Terrací- . V R A V I T.

na verſo il Teuere la Campania ,

femza alcun fallo perueniua, quando Seruio nelle chiofe , Seruio illu

fopra il lib,7.dell'Eneide di Virgilio appellò.Gabij.fua città, strato.

la點 fù dell'antico Latio; & in quelle fopra il lib.3.&

& fopra il lib.8.del medefimo Poema le attribuì Laurolaui

nio col campo Laurente:luoghi al Teuere aflai vicini. Ne *

dallato della Lucania,feil dire attenderemo del medefimo **炯Lu

autore,fù ella riftretta da Hadriano ; il quale ſpiegando il :“”

racconto, che nel fudetto lib.7. il fuo Poeta fè de' popoli,i ""

quali dà varie parti adunati fi oppofero contra Enea à fa- seruio illa

uor di Turno,raccolfe anch’egli in riftrette parole,hauer la-, strato.

Campania al fuotempo abbracciato il Latio, gl’Hirpini;&i

Picentini;le qualifon quelte. Sciendum Turno dari auxilium

à traffu Piceni, Samnii,Campaniæ,& pro parte Apuliæ Et poi

ſponendo di parte in parte la medefima Virgiliana defcrit

tione,le attribuì i luoghi intorno il monte Circeo , già del

Latio:appretio poi Cales,città della Campania ancor prima |

di Auguſto:nè dopo molto Rufe(credefi dal Cluuerio effer : 're

hoggi Ruuo:hauendola ſcambiata con Muro città Veſcoua-"**

le di là di Confa:& Ruuo è città di Puglia) & Batulo: ambe

due città degl’Hirpini: & finalmente i campi Celenni; con

fecrati à Giunone;&à quel fuo Tempio,di cui parlò Plinio .

secondo nelle parole, recate altra vólta à dietrô, i qualifu
VIII. rO
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rono ne'Picentini.Mà io non lafcerò di auuertire,che il me

Seruio, di- defimo Scolialte altra volta fopra il libro terzo parlò del

::::ſº ** * la Campania nella maniera più antica, quando diffe, che,
steſſo, funt terræ defudantes Julpbur, vt penè totus traffus Campanie,

vbi eſt Vefuuius,Ớ Gaurus montes,quod indicat odor aайarнт

calentium : non hauendofi in altri autori : nè infegnandofi

dalla eſperienza,che la natura produca folfo in alcuna altra

più larga Campania di quelta medefima, ch'egli riftrinfe »

nel Veſuuio, & nel Gauro; la qual fù molto più anguſta di

queſta di Hadriano.

t, chiarez. Et fù ben lecito à Seruio per l'età, in cui vifte vfar queſto

za del nome nome nell’vno,& nell'altro ſignificato: mà che diremo di

della Çapa Tacito,il qual all'incontro effendofene feruito frequêtemen

:::::.a. te nel modo antico parchenellib3, degli Annai || vsò in
:::::::::: queſto altro più nuouoragionando delle ceneri di Germa

m. regioni, nico,le quali peruenute di Afia in Brindifi per farle condur

per lº quali re in Roma,miferat duas Prætorias cohortes Cafar, addito, vt

A ſparſº magiſtratus Calabrie, Apuliquè , ø Campani fuprema ergà

memoriam filij fui munera fungerětur;percioche in quel viag

gio mentoua dopo i Pugliefi non altri , che i Campani: &

nondimeno frà via s'incontrauano gl'Hirpini, ne’quali era »

affai nobil città Beneuếco,& à buona ragione non hauereb

- be douuto tacerla?Certamente fe noi confentir vorremo al

ಶ್ಗ lo« Lipſio(nèio hòargomentidà contradirglı) il qual penſa »

கலைச che Tacito non diftefe i fuoi Annali oltre l'età di Traiano:

* ci farà forza di creder,ch'egli quiui non parlò della Campa

nia al modo di Hadriano, fucceffor del fudetto Imperado

re, la qual abbracciaua gl'Hirpini;fiche di fuo libero vo

lere laſciò di farne ſpecial mentione ; come vedefi con pa

- riflimo effempio hauer anche fatto molto prima il noſtro

Velleio il- Velleio,il quale fcrifle nel lib.2.che Silla di Brindifi, doue »

luftrato fimilmente era di Afia peruenuto, exercitum per Calabriam,

Apuliamquè cum fingulari cura frugum, agrorum , hominum;

driga- vrbium perduxit in Campaniam.Ne forfe Quadrigario,di lui

: più antico: per altra cagione diffe nelle parolē recate al

:::::: quanto à dietro,efferfi da Pirro per fei anni continui fcor

ilustrato. fa,& depredata col fuo effercito la Puglia, la Lucania, & il

campo Campano : hauendo taciuto degl’Hirpini, & de'Pi

centinisqueſti frà la Campania & la Lucania: quelli frà la-2

Tacito illu

strato.

IIlՇ
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medefima Cãpania,& la Puglia collocati;fiche intếder hor

mai potremo,in qual guifa il fuo nome,in paragó del quale

i nomi delle fudette fue vicine regioni per lunga ſucceſſio

ne di anni erano itati oſcuri,& di picciol conto, fi fparfe »

dal tempo di Hadriano,o per ſuo Imperial refcritto, ò pure

per vn tacito confentimento,& comune vfo de'popoli,mol

to fuori de'fuoi primi contini,il qual già era cominciato à

dilatarfi verſo il nuouo Latio, come fi è al ſuo luogo dichia

f3 CO .

Mà turbafi per altra maniera,pur da Tacito,cioche delle » Terracina;

defcrittioni di Auguſto,& di Hadriano col confentimento freduta delº

ditanti,& sigraui autori fi è conchiufojdi cui nel lib.+delle :｢騰｣

Hiſtorie ſon queſte parole. Heluidius Prifcus regione Italie ::::::

fèptima, Tarracina municipio.Adunque c'ingannò Plinio Se- prima di

condo,il qual diffe, la prima regione hauer abbracciato l'in-Augusto, es:

tiero paeſe,che dal Teuere al Silaro peruiene ? Et fù altret- ºne deli:
tantobugiardo Spartiano il qual in quattro foli Giudicati: ds

Confolari racconta efferfil'Italia da Hadriano diuifa: Maio“

disi fatti autori tal fallo non crederò giamai : & à Tacito

negherò di dar fede,fe fù egli,che fcriffe, & non i fuoi cor

rettori, à quel modo;da quali è concordemente affermato,

che ne fuoi Codici ſcritti à penna manca il numero della ,

regione;onde Março Vertrannio, ch’è feguito dal Lipſio,il II Vºrtran

fuppli nella guifa,che quel fuo teito fi è recato ; & Emilio豔驚 :

Ferreto,& Vincenzo Lupano penfarono,che debba leggerfi.醬*

regione Italie fecunda; i quali Critici fi auuaglion tutti dell' ii iurans

autorità di Plinio,dà lor non sò fe non veduta,ò non conſi- rifiutati.

derata. Certainente fù di effi più accorto Iofia Mercero,il

qual egualmente negò la voce:Jeptima.effer ne manofcritti, lºis M;:

& Terracina nella ſèttima regione,& di più auuerti perdir. “º"

lo con le fue ftefie parole,infuetum Tacito regionem adicere,

nec neceſſarium moto municipio Tarracine.quin & libri variït,

& aliud quærendum. La variatione fù notata dal Lipfio; màm

Vaticano eſt,così dice egli,Tarentium municipio. Farnes . Ta

rentine prifcis editionibus. Tarentino · Adunque ò il fudetto racito cor

fcrittore non parlò di Terracina:ò fe pure ne parlò, dec del ferro ambi.

tutto cancellarfi dal fuo teſto tal mentione di regione:ò fe 2 guamentº.

'finalmente ella vi fidee ritenere,dee fupplirſi , non come al

tri han fatto,mà non l'aggiunta della voce. prima. la qual,
VIII. - for
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La qual fà

della fettima

molto dapºi,

Quefa. Cá

pania dal

Silaro non

peruenne ol

tre Terraca

fffffs.

forfe,non mancherebbe chi la giudicaffe fouerchia,fecondo

quel coſtume,che veggiamo efterfi alle volte vfato, ditacer

il numero,quando auuenga,che fidebba mentouar il primo

anno di alcun regno,ò ver principato. Mà io dubbito,che s

per ogni modo verrà creduto,che la Vertranniana , & la »

Lipſiana lettione non fidebba rifiutare ; percioche in altri

autori,i quali fi recheranno alquanto appreffo,vien la Cam

pania,in cuidee riporfi Terracina , frà le prouincie d’Italia

al fettimo luogo collocata . Etio qui à punto recarpenfai

queita noſtra queſtione, accioche apparifle, che quelli, per

altro auuedutiffimi Critici, ſcambiarono la deſcrittione di

Auguſto,& quelche ne fcriffe Plinio,con altra deſcrittione »

molto più nuoua , dimoſtrata då altri più moderni autori;

della quale pofciache hò fin quì batteuolmente della Cam

pania di Hadriano ragionatoshora feguirò à trattare.

IX. Campania, deſcritta dà Procopio, ở dà

altri, abbraccia il Latio nuouo, ć"

i Picentini.

Nuoua Campania fù poi quella,la qual ne’feguenti temº

pi , mà di molto interuallo dianni dall'età del medefimo

Hadriano lontana,veggiamo efierciſtata defcritta dà auto

ri de'tempi minori, frà i quali tiene il primoluogo Proco

pio,hauendoci dimoſtratocon aperto dire, che al ſuo tem

po ella era chiufafrà il Silaro,& Terracinä;& con dir alquã

to men paleſe,che Beneuento(lo ſteſſo fidee creder degl'in

tieri Hirpini)furon cóprefi in altra regione. Egli adunque º

nel lib. I della Guerra de'Goti dopo hauer deſcritto il paeſe

de Lucani,feguì à parlar di quello de'Campani, che all' vſo

di molti altri Greci autori,di lui più antichi, è quel ch'à La

tini la Campania,in querta maniera appretio il fuo Latino

interprete. Poſt hos Campani Tarracinam vfquè pertingunt,

quos ſtatim Romanorum termini ſubeunt. Et di nuouo ragio

nando nel lib.2.di Antonina, moglie di Bellifario, dà lui

mandata di Roma in Napoli fotto la fcorta di due fuoi ca

pitani,di lor diffe,che poſtquàm Tarracinam venerunt, dimiſſa.

in Campaniam cum paucis Antonina,ad eius regionis præſidia

cùm denique perueniſſent,inde mouentes,Gothos, qui ed :
· ፀጪ7）–
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bantur,irruptione fasta,de improuifo adoriuntur. Siche Anto

nina non hauea ancor toccatala Campania , ancorche già

era à quella città peruenuta.A Procopio accõfente dell'vno,

& dell'altro confine Giornando,autordi età à lui pari ; il

qual al cap.3o.della ſua hiſtoria Gotica diffe de'Goti, i qua

li nell'anno 4« o.fotto il Rê loro Alarico hauean faccheg

giata Roma,che exinde egreſji per Campaniam, & Lucaniam

fimili clade perasta, Brutios acceſſerunt. Et nell'Hiſtoria della

ſucceſſione de Regni,& de'Tempi al fine ragionando della

fublimatione di Vitige alla Regal dignità contro il RèTeo

dato,dal qual era ſtato mandato ad opporfi à Bellifario, ch’

hauea eſpugnata Napoli,hà queſte parole. Qui Campaniam

ingreſſus,mox vbi ad campos veniſfèt Barbaricos, illicò exerci

tus fauorem,quem蠶 Theodabatum fufpetfum habebat,Rex

cepit. i quali campi furono in qnel tratto di Terracina,doue a:

ேnel fudetto lib. 1. della fua Gotica hiſtoria rac- ་ ། ། ཀཱ་ཀ་ཝ་གཙ॰

contaeſfer quel fatto auuenuto,deſcriuendo la lor forma in

queſto modo.Campi circumquaque patentiores, & equitabiles

erant ; iuxtà verò defluens amnis in mare ad Tarracinam im

mittit. Huic proximus mons Circeus.Bencheio qui non celerò

af Lettore non efferfi efprefa in queſta verſione di Procopio, Cristoforo

la qual è di Criſtoforo Perſona, l'intiera fentenza, che ſĩ hà Perſona no

nel fuo teſto Greco; mà nondimeno hò voluto auualerme- ***

ne effendo ella albifogno del propoſito noſtro fedele bafte

uolmente.Nè diffimulerò potermifi opporre, che& Proco

pio, & Giornando douetter laſciare difar mentione de'Pi

centini per la medeſima ragione, per la qual fi è detto non

molto à dietro,che Quadrigario glitacque;&Velleio,& Ta

cito non mentouarono hauendone hauuto luogo,gl'Hirpi

ni.Alche parmi,che poffa effer baſteuol rifpofta,che non va

da queſto effempio del pari col noftro;effendo noi certi, che

in quei tempi più antichi il nome di Campania non hauea #ſendo fatº

ancoringombrate quell'altre vicine regioni. Mà Procopio,":து.

& Giornando,che han l'vn l'altro recata chiarezza, & con-:皺

giunti infieme ci hanno fcouerta queſta altra Campania: ja.

hora ambidue ancora daran lume à Paolo Diacono,nel cui

cap.1o. ò ver fecondo altre cditioni nel cap. 14. del lib.2. Paolo, Dia

dell'Hiſtoria de’Longobardi,filegge, che fråle Prouincie =露・d'Italia,ſexta Prouincia Tufcia eft. Et appresto , che in hac 3 TO »

IX. H 2 łPro
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Prouincia Roma,que olim totius mundi caput extitit, eſt consti

tuta. Et dopo queſto,che ſeptima Prouincia Campania ab vr

be Roma vſque ad Siler, Lucaniæ fluuium,perducitur , in qua

opulentiſſimæ urbes,Capua, Neapolis, & Salernus conſtitute

funt.Roma adunque,& congiuntamente il fuo territorio, fù

per altra nuoua deſcrittione attribuito alla Etruria, il qual

feguir,diffe Procopio, dopo i Campani , ò vero la Campa

nia,di là di Terracina,doue habbiamo veduto, che furono

i fudetti campi Barbarici frà quei loro cõfini;fiche perque

fto modo di nuouo le regioni dell' vno,& dell'altro Latio

z, B.neutrº, rimafer diuiſe ſecondo la lor antichiffima diſtintione. Mà

G grhırp - fe per intender bene queſto racconto di Paolo habbiamo

ni restituiti hauuto biſogno del lume altrui,egli nel reſto poi per fe folo

*******" ne dimoſtra,che la medefima nuoua Campania fù riltretta

|- molto di quà del termine, al quale verfo la Puglia l'hauea

allargata Hadriano;percioche Beneuento ad altra regions »

fù attribuito , come ne dichiara con le feguenti parole.

.guartadecima Samnium intrà Campaniam, or mare Hadria

ticum,Apuliamquè a Pifcaria incipiens,habetur.In bac funt vr

bes,Theathe, Aufidena, Hifernia,& antiquitate confumpta Sam

nium,à qua tota Prouincia nominatur, & ipfa harum prouin

ciarum caput ditifima Beneuentus.Così Paolo, il qual in que

fta guifa ne dichiara che l'autor di queſta defcrittione reſti

tui gl'Hirpini alli Sanniti, loro progenitori; che ingiufta

mente dà Auguíto erano ſtati conceduti alli Puglieli, & dà

Hadriano alli Campani:hauếdo egli cõgiuntamente voluto

riprender la defcrittione dell’vno,& dell'altro, rinoucllando

uelche per molti fecọli era ſtato difufato,& ricongiungen

sicis faºir : all'antica lor forma queſte regioni ; donde fi può non

:, ofcuramente raccogliere , che nulla ſcemò alla Campania

12f2222;. dallato del Silaro: al qual, come affermò Strabone , do

Ģimede- uea effer vero,ch'ella era anche anticamenteperuenuta. Et

frittiese farei per dir loftesto del termine poſto appreſſo Terracina,
Plinio Se- la qualè molto vicina al Promontorio Circeo ; percioche

::::: Plinio Secondo al cap.5 dellib 3. deſcriuendo il marittimo

siguamente lido,il qual dalla bocca del fiume Teuere peruiene al Pro

illustrato, montorio di Sorrento,il diftinfe in due parti, notando diui

famente la mifura della lunghezza dell’vna, & dell'altra ; in

vna delle quali raccolfe il numero delle miglia frà queſto,
- - -

&
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& quel Promontorio:quafi haueffe voluto dinotarci alcuna

antica deſcrittione,per la quale quel tratto in alcun tempo

non era ſtato diſtinto in varie regioni:diſtinguendofinondi

meno dalla fudetta fua congiunta contrada, della qual egli

già detto hauea,che fù il Latio antico,in queſte parole. La

tium antiquum à Tiberi Circelos feruatum eſt Mill.paff. L. lon

gitudine:tàm tenues primordio imperi; fuere radices. onde poi

chiudendo la deſcrittione dell'altro periodo de luoghi fe

guenti,foggiunfe. Surrentum cum Promontorio Mineruæ,Si

renum quondàm fede. Nauigatio à Circeis duodeottoginta

M.paffpatet.Mà queſto io non l'affermo, non parendomi,di

poter efter molto ficuro,che con sì ítretta proprietà habbia »

parlato quello autore per la qual cagione ancora niente più

fermamente recai alquanto à dietro altra ſpoſitione à que

fte medefime fue parole:Siche laſciato andar queito,hora in- Procopio.

tenderemo à qual fine il fudetto Procopio nel lib. 3. della , illustratoiº

medefima hiſtoria de'Goti,ragionando del RèTotila, non Piº "ºg"

fol diſtinfe la Campania dal reſto del Sanniointiero:mà an

che dà Beneuếto,le cui parole in Latino só queſte.Paullò poſt

Je in Tufciam contulit.lociſque in ea iàm pertentatis, cùm ad fe

nemo concederet,amne Tiberino tranſmiſſo,non tamen Vrbis in

greffus confinia,ad Campanos, cº Samnites diuertit; Beneuen

tum indè,munitiſſimum opidum,nullo in poteſtatem labore rede

git;eiufquè muros ad folum mor diruit.Alche concordemente

fcritto hauea nel lib.I. che in Campania pretèr Cumas, &

Neapolim opidum, munitus alius erat nuſpiàm locus:pofciache

Beneuento,città così ben munita,all'hora non più alla Cam

pania apparteneua.Et fe nel lib 3. diffe del medefimo Rê,

che di Beneuento paffato à porre l’affedio in Napoli, & che

parte exercitus ad Cumas dimiſſo,cùm his fimul, & alijs muni

tiffimis locis potitur; quaſi oltre Napoli, & Cuma, contro

quelche già hauea detto, altri luoghi quì intorno fosteran

cor muniti, & cinti di murosciò dee intenderfi di alcuni pic

cioli Caſtelli nel medefimó tratto di mare nè loro territo

rij,i quali ſottoi loro nomi eran perciò comprefi.Mà io mi

auueggio, che potrà crederfi, hauer Paolo chiamata Bene

uento capo, & metropoli delle Prouincie circoſtanti, atten Paolo Dia«

dendo i tempi,quando ella fù nobil fede de fuoi Duchi , & cono illu
Prencipi Longobardi,nequali viffe il medefimoautoreก์ fi

- - cne

(

strato.
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che la defcrittionë del Sannio,dà lui dimoſtrata, non appar

tenga à verun patto à queſto propoſito al qual l'hò applica

ta. Nondimeno chiatruertirà, che prouincie furono ancor

detti i proprij territorij di ciaſcuna città,come nel lib.2.del

L'Autore- l'hiſtoria de'fudetti Prencipi Longobardi dimoſtrai,non ne

器喘醬 gherammische Paoloper queſto vocabolo inteſe i territorij

fuoi libri 'delle medeſime città del Sannio,le qualiantecedentemente ,

hauea detto hauea mentouate; delche fe nel mio fudetto libro non au

uedutomi,recai delle fue parole altrafpofitione, ben fi fcuo

re, che fia molto vero quelche diffe Quintiliano al cap.8.

del lib.3.che fuperuacuus foret in fiudijs longior labor, fi nihil

liceret,meliùs inuenire præteritis.Poffiamo adunque effer affai

certi,che nel tempo di Procopio furono i cõfini della Cam

pania quelli,ch'hò già deſcritti,li quali è altrettanto certo,

che non fol non precedettero la defcritrione di Hadriano:

mà che di gran Junga hebbero più nuoua iſtitutione.Nełche

e dà notarſi quanto fia gioueuole alla fincera notitia delle »

cofe antiche hauer giuſto conoſcimento de'tempi , ſenza il

quale fi farebbe facilmente potuto credere, che & Silio, &

Floro, prodotti à dietroi quali diftefero la Cápania di là di

Sinueffa,& del Liri fin’à Gaera,& à Fondi, hauefferanche di

queſto fuo confine à Terracina con Procopio ragionato.Mà

di queſto auuertimento è l'vrilità cotanto maggiore, quan

to fuol acquiſtarfi più certa,& maggior notitia, fe fi fappia

no i principij,& l’origini delle cofe; laonde farà ancor bene

andar ricercando dell'autore di queſta nuoua Campania, la

qual dà Procopio,dà Giornando, & dà Paolo ci è ſtata di

moſtrata.

zirenerº, e . Et già non puo dubbitarfische la Campania di Hadriano

faureſ, di rimafè ferma fin all'età di Seruio,& di Anfonio; i quali viſie

questa de- . ro in tếpo di Simmaco,imperando Valentiniano,& alcun al

|frittiene ef tro fuo ſucceſfore fin à Teodofio il vecchio. Et per conto di

""“"seruio egli certamente viſſe prima di Gratiano, poſciache,

dà quelche fcriffe fopra illib.3 dell'Eneide fi raccoglie, che

Età di ser nell'età fuai Romani Imperadori tuttania ritencuano il ti

is iustra-tolo di Pontefice Maffimo,il qual dà Gratiano prima che »

4a • dà ogni altro Imperador Criſtiano , come afferma Zofimo

nel lib.4.delle fue hiſtorie,fù ripudiato. Hora per quanto

altro tempo appreſſo all'età deſudetti ſcrittori foffe quella

lor
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for Campania ancordurata,& fofie poi nata questa altra,nő

potếdofene hauer notitia bé ferma,deueremo reſtarcótenti,

che fe ne rechi almế qualche inditio nő leggiero;il qual par

mi di hauerlo nella medefima defcrittione d’Italia, rappre

fentataci dal fudetto Paolo Diac.fe intieramente la oferue

remo. E ella del tutto fimile à quell'altra,che fe ne legge nel

libro della Notitia dell’vno, & dell'altro Imperio : fuorche

nell'ordine delle Prouincie ; percioche Paolo mentoua (fia

detto per vn effempio) la Liguria nel fecốdo luogo,& l’Emi

fia nel decimo, delle quali in quel libro l’vna è nel terzo, &

l’altra è nel fecõdo;efiendo nel reſto la Campania nel fetti

moin ambidue.Vi è di più frà loro vn’altra varietà,che Pao

Io diftinguendo la Prouincia delle Alpi in due Prouincie ,,

chiamando l'altra.Alpi Apennine;moltiplicò l'intiero nume

ro delle Prouincie divna di più diquelle, che nella Notitia Paolo Dia

fono defcritte,nella quale folamente il nomedelle Alpi Cot- cono notato

tie fi ritroua:mà egli parch'habbia ciò fatto di fuo proprio

arbitrio, mentre cita à fauor fuo la forma del ragionare di

Aurelio Vittore contro coloro,che non le ſtimauan due : &

non più toſto alcuno Imperial refcritto , il quale in queſto

propofito farebbe ſtato il proprio,& fermo autore del creder

filosfiche ancor di fuo parere douette mutar l’ordine fildet.

to,che molto meno importaua : nè queſte leggiere varietà

pofiono impedirci, che non crediamo ľvna, & l'altra vna

medefima dcfcrittione.

Le Prouincie d’Italia nel Le Prouincie d'Italia men

libro della Notitia . touate dà Paolo Diac.

fon queſte. fon queſte.

I varij numeri dinotano il vario ordine di queſti autori.

I Venetia. I I Venetia. 兀

2 Emilia. I o 2 Liguria. 3

3 Liguria. 2 3. Retia prima. I 2,

4 Flaminia,et Piceno Annonar. I I 4 Retia feconda. I3

5 Tuftia,Ø Vmbria. 6. 5 Alpi Cottie. I I

6 Piceno Suburbicario. 1 2 6 Tufcia. 5

7 Campania. 7 7 Campania, 7

8 Sicilia. 16 - 8 Lucania. 1ә

|- IX. 9 Ри- 9 Al
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9 Puglia,chº Calauria. 15 9 Alpi Apennine.

I o Lucania,Ớ Brutij. 8 1 o Emilia. 2

* 1 I Alpi Cottie. 5 I I Flaminia. 4

I 2 Retia prima. 3 1 : Рiceno. I 2

13 Retia fi conda. 4 I 3 Valeria. I.5

14 Sannio. I4 14 Samnio. 14

15 Valeria. I 3 I 5 Puglia,Ớ Calauria. 9

16 Sardigma. 18 16 Sicilia. 8

17 Corfica. 17 17 Corfica. 17

18 Sardigna. I 6

- |- Mà quel libro della Notitia per comun parere,fù deſcrit

::::::.i. toà tempo dell'Imp.Teodofio,il giouane.Adunque la Cambuir/i ad al- • • • • - - - * - v -

Zum; Asiª. pania füriitretta al modo dichiaratoci dà Paolo,il qual mo

roche impe- do non è diuerſo dà quello di Procopio , & conſeguente

raronº dopº mente dà quello di Giornando, frà quel tempo,che trafcor

3::: fedall'età di Gratiano, in cui Seruio, che citato habbiamo

діомате. " per la Cápania di Hadriano,nó più viuea,final fudetto Teo

dofio,& alla fcrittura di quel libro . Imperarono in Occi

dente in queſto interuallo di tempo dall'anno 383.fin all'an

no 45o.vn dopo l'altro,Valentiniano fecondo, & Honorio,

\ & in parte Valentiniano terzo: & Procopio, & Giornando

viffero fotto Giuſtiniano il maggiore,il qual prefe l'Imperio

fettantadue anni dopò la morte dell'vltimo Valentiniano, &

prima che Paolo Diacono nel fuo Monacato haueffe ſcrit

ta quella ſua hiſtoria de’Longobardi,lo ſpatio di anni intor

no à ducento cinquanta.Siche quel Greco hiſtorico douette

feguir ne'fuoi libri I'vítima deſcrittione,la quale à tếpo del

minor Teodofio fi offeruaua,& lofteífo far conuenne à Pao

lo;percioche dopò tre anni della morte del fudetto Giuſti

niano,imperádo Giuſtino,fu l'Italia occupata da Lógobar

di,che in nuoua maniera la diuifero in Regno,& in Ducati,

ne ci hebbe più luogo altra nuoua Imperial defcrittione.

CJtradir ps- Х. campania defritta dà Giornando,

ր: ոյ։ի:ր, ` d dà altri fin al Faro.

9 al verº

Giºrnandº; . Mà fe la Campania in tempo di queſti due autori, & per

::::::::: ciò anche dell'Imperador Giustiniáno, non fù cosi larga
Cspansa finſ - |- - - - - v - v2: β mente diftefa,come ncfccoli più alti craftata: nè più oltre

|- che
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che alla Lucania peruenne,doue dal tempo della defcrittio

ne di Auguſto,per lo corfɔ di cinquecento anni, era ſtato

fempre fermo il fuo confine,in qual maniera potrà feco ſtef

fo , & con gli altri mentouati autori, ciler di accordo

il medefimo Giornando? Etcome il fuo detto potrà efter ve

ro,hauendo egli al fine della fua hiitoria Gotica dato il no

me di Campania all'vltima púca d'Italia,doue ella dalla Sici

lia è diuiſa dal frapoſto Faro:Le fue parole,ragionando egli

di Bellifario,fon queſte. Cumq; ergò Romanus dustor Siciliam

peruafiffet, Theodatus comperiens Euermor generum fuum cum º

exercitu ad Fretum,quod intèr Campaniam, Siciliamquè inter

iacet,& de Tyrrheni maris finu vaſtijimus Adriaticus astus

euoluitur,cuſtodiendum dirigit.Nè queita defcrittione può fo

fpettarfi mozza,nè corrotta, leggendofi di nuouo da lui ri

petita nell'altra ſua opera della ſucceſſione de'Regni, & de'

Tempi,doue parimenteragionando di quel capitano diffe,

che bortatus exercitum, regreditur in Siciliam , quatenùs &

Romæ faceret copiam annone, & vicinus ad Fretum Totilam

turbaret,in Campania commorantem. Et parmi,ch'ella fù co

me fra denti balbettata, già fono ſcorſi intorno à cinque

cento anni,dà Ottone Frifingenfe al cap. 13. del lib. 2. de' Ottone Fri

Geiti dell'Imper. Federico Barbaroffa,il quale per quelche », fingenfe il
forfe gli era paruto di offeruar in altri autori, di lui più an. luftrato.

tichi,diffe,che l'Italia fù per alcun tempo diſtinta in trèpar

ti;la prima delle quali (vleró le fue parole) vlterior Italia

olim dicebaturstribus diſtinsta prouincijs, Venetia, Æmilia,Liga

ria.Della feconda parte parlò in queſto modo. At in ipfo |

Apennino,vbi & vrbs Romafita effe nofcitur, quæ modò Tujia

vocatur,eo quòd Apennino inclufa, Vrbem quoquè ipſam in finu

fuo contineat,interior Italia iure dista eſt. Et della terza fog

giunge queite parole. Illa verò, quæ poſt emenſionem montium

Campania excipitur » vnde & à re nomen trahens, Campania

adhùc dici foler(intende di quella parte del Romano territo

riojil quale fù già parce dell'antico Latio,& fi chiama tutta

uia.Campagna;di cui ragionerò al fuo luogo ) ac vfquè ad

Farum, brachium maris , nauibus ob fyrtes importunum, Sici

liam à folido feiungenssproducitur. Così Ottone; & lo ſteiio fù

ridetto da Guntero nel lib. 2. del Ligurino, il quale voltò in–

verfi effametri hiſtoria di Ottoneintiera.Questa terza

|- I Ita

-
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Italia adunque, che da confini de' Romani perueniua al

Faro, douette in queſto modo appellarſi per alcun tempo.

Campania ; nel qual fentimento potrà interpretarfi il titolo

Il titolº di dell'epiſt.3 di Papa Pelagio fecondo,fcritta Dilettiffimis,atq;
vna epiſtola

di Papa Pe

lagio 2. il

luftrato.

carijimis fratribus, vniuerfis Epifcopis, & cunstis ſpecialitèr

per Campaniæ, & Italiæ prouineias militantibus. il qual Pon

tefice ville nel fine di quel medefimo fecolo di Giornando:

nề douette parlar di altra Campania minor di queſta, che ,

giungeua dal territorio di Romaal Faro: come all'incontro

col nome d'Italia egli dimoſtrò fènza alcun fallo quella fua

parte,la qual dà Ottone fù deſcritta al primoluogo , & dà

lui ſtelfo,& då molti altri autori più antichi, fù collocata di

là della Tofcana,hauendo ella ſpecialmente ottenuto que

fto comun nome per cagione che vn Imperial magistrato, il

quale in quel cratto rifedeua, inſtituito dal Magno Coltan

Il Sirmon

do lodato.

tino, appellauafi. Vicarius Italiæ;&le fue regioni diceuanfi.

Prouincia Italie:à differenza di quell'altro, come hà ben of

feruato il Sirmondo , che l'altre prouincie Italiche hauea

in gouerno & diceuafi Vicarius Vrbis.Talche dà Pelagio può

crederfi fcritta quella epiſtola à Vefcoui vniuerſalmente

della prima,& della terza Italia dimoſtrataci dà Ottone;fe »

pur nonfia più vero,ch'egli per Italia inteſe congiuntamen

tela ſudetta prima& la sónda ſua parte,ſecondo quell’al

tradiuiſione di coloro,che le riitrinfero ambedue in vna fo

la;fiche quiui per Campanía , & per Italia contienga inter

pretarfi l'intiera Italia al modo antico, & cioche è circon

dato dalle Alpi,& dal mare. Ben non vorrei per queſto, che :

cadelfe nel nóttro penſiero, ch'ogni altra epiſtola, feritta då

alcun altro Romano Pontefice alli Vefeoui di Campania

frà l'età del fuderto Coſtantino,& quella di Pelagio, fi deb

ba applicare alli Vefcoui di quelta Campania così larga-;

& molto meno, che ogni altra regione di queſte di quà di

Roma non hauefier háuuro per quel IIredefimo tempo altro

loro particolar nome, dimoſtrádocifi il contrario per l'epift.

3.di Eufebio, ſcritta Epifcopis per Campaniam, & Tuſciam

constitutis: per la feconda di Celeſtino primo Epifcopis per

Apuliam,est Calabriam:per la prima di Leone primo Epifco

pis pcr Campanian,Picénum,Tuſciam, & per vniuerfas Italie

Prouincias: per la ottantelima feſta del medefimo Pontefice

* - |- Epi-
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Epiſtopis per Campaniam, Samnium,& Picenum:& finalmente

per la feſta di Gelafio Epistopis per Lucaniam Brutios, cº Si-.

ciliam ; nelle quali ifcrittioni fi veggono conferuati i nomi

di ciaſcuna particolar regione, & queſto di Campania non

è forza di prenderfi in quel così largo fignificato. Così

adunque trouandofi ildire di Giornando concorde con al

tri antichi autori,non può giuſtamente riputarfi nè ſcorret

tone difettofo.Mà all'incontro,& dal fuo dire, & dall'altrui

hauendofi dell'altra defcrittione di Campania gran certez

za,in qual maniera così varij: anzi contrarij racconti con

cordar noi potremo? Io nondimeno ſtimo, che con affai fa Ma egti vså

cile offeruatione potrà queſto nodo fuilupparfi, riducendo- :/*""·"e

ci à mentesche alcuni vocaboli alle volte per vn quaſi figu

rato modo di dire,ô vero per vn'abuſo , fono ſtati fenza a

molco ſottile auuedimento trafportati dal volgo à dinotar

cofe affai diuerte da’loro primi,& proprij fignificati, quan

tunque il lor comun vfo perfeueraua futtauia; ilche cóme,

d'infinite voci,che fi dicono appellatiue, è troppo manifesto:

così di quelle,che fi chiamano proprie, & ritrettamente al

*ո oո քաձ

fretto ; er in

vn più largº

modo.

propofito noltro dinotano luoghi ô cofe ſpectanti à luoghi,

non martcano chiare pruone. E frà queſte il nome, che dà

Francia diftende. Franceſe; il qual propriamente conuenen

do à gli habitatori di quel Regno,che tutti fappiamo;non

dimeno fù dà popoli Orientali, & fingolarmente dà Greci

dato ad ogni popolo,& ad ogni huomo Occidentale, come

per non far vana pompa delle teſtimonianze di Inolti auto

ri,ne dimoſtra il medefimo Ottone Frifingenfe, ch'habbia

mo per le mani, in quelle parole della Cronica al cap.4. del

lib.7. Lettijimi proceres Francorum{fic enim omnes Occidenta

les populos ob antiquam gentis illius dignitatem, vt puto,& vir

tutem Orientales appellare folent) Babyloniam deſtinantur. Et

fe dí vn così fatto abufo deſideriamo altro più ſimile, & più

domeſtico paragone, eccolo in vero fimigliantiffimo nel

nome di Puglja; col quale fempre fiù dimoſtrata quella re

gione d'Italia di quà di Roma, ch’è bagnata dal mare Ha

driatico:& nondimeno dopo che la gente Normanna ne fe

ce acquiſto, & la fama fe ne fparfe per tutto l'Occidente-,

frequentemente egli rifonando per le bocche ditutti,onde »

quafi rimafero del tutto oſcurii nomi dell'altre congiunte »
X. I 2 TC
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regioni fù bene ſpeſſo,ſpecialmếte da foraftieri,in lor cam

bio vnicamente vfurpato; delche fi hanno effempi così co

piofi in molti fcrittori di quella,& delle etå feguenti ; che »

fouerchia cofa farebbe il recargli:tanto via maggiormente,

che queſto è già ſtato auuertito,benche non à pieno, dà al

Antoniº , tri,frà quali è Antonio Caracciolo nel Nomenclatore delli

Ş:::"º quattro Cronologi antichi dà lui publicati per le Stampe,il
Iodato. qual moſtradi efferfi anch'egli auueduto del tempo , nel

qual nacquesì fatta vſurpatione,dicendo, che il Ducato di

Puglia (fù queſta fignoria iſtituita da'fudetti Normanni)

regiones quaſdam etiam ertrà Apuliam olim complettebatur.

(intieramente gli acconfento del nome non già del Duca-v

Antonio to)laonde molto di lui mimarauiglio,che poi nel libro del

Caraccioto li Sacri Monumenti di Napoli alla Sectione 2. del cap. 26.

notate, fe non fia ſtato il fuo diuolgatore Boluito , habbia potuto

perfuaderfi, che ancor prima di quel tempo, & fin dall'età

di Genferico Rède'Vandali , la qual precedette quella de"

primi noſtri Normanni per fei fecoli intieri , quel nome fi

era ampiamente nel detto modo dilatato. Hor non in di

uerfa maniera io penfo, che il nome di Campania fignifi

cando propriamente vna delle regioni di queſta eſtrema »

Italia di qua del Teuere,& talhora di più larghi,& talhora »

di più anguſti confini,come fi è dichiarato à dietro; fù non

dimeno taluolta anche vſurpato per dinotar generalmente

in vn corpoqueſte intiere regioni;ilche,forfe, nacque fin dal

tempo di Hadriano, il quale diſtribuì il gouerno di tutta

ľItalia frà quattro Confolari;hauendo potuto il fuo nome »

in tal nuoua denominatione preualere à quello di ogni altra

per cagione della fteffa celebrità fua , per la qual fü ancora

antipoſto al nome del Latio perfe ftelfo, & per la maeſtà di

Roma,che vi fi comprefe,nobilifimo;&frà inomi dell'altre

regioni d'Italia ottenne fempre il primo luogo », come fi è

potuto negli ſcrittori citati fin hora offertare. Stimo adun

ੇ fimilmente Giornando tal volta prefe il vocabolo

i Campania in vno,& tal volta in vn’altro ſignificato. Co

s. Atanago me ancor parmi, chefù preſo da S. Atanagio ſcriuendo al

illuftrato, l'Imp.Giouiniano in queſta fentenza, che la Cattolica fede

Criſtiana,ſtabilita nel Cọncilio Niceno, era tuttauia profef

fata,& approuata dalla Chiefa (mi feruirò delle fue
VᎺ•
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voltate in Latino)quæ paſſim ſunt in Hiſpania, & Britania,&

Gallia,Ø Germania,& Italia omni,Ớ Campania, cº Dalmatia,

Myfia Macedonia,o cunsta Græcia. con ciò che fegue : Nel

qual dire la voce.Campania.fermamente dinota queſta intie

ra parte d'Italia di quà di Roma final Faro: mà nell'Apolo

gia 2.doue diffe , che nel Concilio Sardicenſe fi adunaro

no con molti altri i Vefcoui ex prouincijs Italiæ, Piceni, Tu

fcie,Campania,Calabrie, Apuliæ, Brutiorum, Sicilie : prefe la s

ftesta voce,come è manifeſto,in quell'altro più ſtretto figni

ficato.Adunque Giornando,& gli altri già mentouati, vfa

- *

rono anch'effi nello fteffo modo il nome di Cãpania nella

fudetta più larga,& nella più ſtretta maniera & per vno abu

fo l’attribuirono à queſto intiero tratto d'Italia final Faro,al

qual di parte in parte più propriamente conueniuano altri

nomi.Ben quì non taccrò, che fe gli ſcrittoricitati per la

Campania di Hadriano,i quali vistero prima di Costantino;

cioè Antonino,& Spartiano, fofier creduti,hauer parlato in

queſto modo più largognon per abufo;mà con proprio dire,

non ricuferei di acconfentirui ; parendominón irragione

uol cofache yna delle quattro parti d'Italia, nelle quali fù

ella diftinta dà quell'Imperadore,non douette effer di mino

re ampiezza;& che poi la Campania fù riftretta frà il Sila

ro,& Terracina per nuoua dcfcrittione,fattane perauuentu

ra dal fudetto Magno Coſtantino,il qual,certa cofa e, che »

pofe ancor egli mano à dar nuoui raffetti alle cofe del Ro

mano Imperio; ne fappiamo qual altra defcrittione gli fi

posta attribuire di quella,la qual fi iegge nel libro della No

citia,& in Paolo Diacono,vltima à tutte; per la quale le re

gioni Italiche fi accrebbero final numero di 17.éfendo in

tanto rimafo il nome di Campania per lo fuo lungo vfo

tuttauia in quel più largo ſignificato.

XI. Campania Napoletama abbrae

cia le città della mede/ime .

riuiera.

Non molto appreffopoi all'età di Giuſtiniano і. mag

giore alla quale fiamo già peruenuti,fentila Campania altra

affai maggiore diminutione della defcrittaà dietro; la qual
邱Of凰

*

Se pure la »

maggiore né

debba attri

buirfí ad

Hadriane;G5"

la minore al

Magno Cº

Аaniія».

Dopo che i

筑
con l'Italia

cốquestarºno

la Cápania,

rimafe alla

fola ri uiera

di Napoli il

fue nome.
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non auuenne per alcuno auuedimento humano, & per deli:

berato configlio di chi n'hauea fignoria: come delle prece

denti era feguito må ne fi cagione l'impeto, & la forza ho

ftile de’Lógobardi,i quali entrati in Italia nell'anno di Criſto

568.& largametite depredandola; diuennero della fua mag

gior parte lungamente ſignori , hauendola tolta à gl'Impe

radori Greci; & di quei luoghi, per riitringere à noi il ra

gionamento feceropiù facile acquiſto, ch' eran lontani dal

mare,& congiuntamente fecondo il corſo delle cofe di quel

fecolo,di ogni bellica munitione erano sforniti. Auuenne s

per queſto,che Napoli fola,& Cuma con altri pochi caitelli

di minor fama,come fi è intefo dà Procopio,cinti di muro,

rimafero dà così grande inuafione illefi , contro de quali

i Longobardi non nutrendo armata di mare, non poterono

giamai intieramente preualere · Hor per queſto modo per

uenuta la parte di terra di queſta prouincia in lor poteftågel

la prouò con nuoua forma di publico gouerno ancor nuoua

forma di defcrittione,delche hò ragionato baſteuolmente »

altroue;& la fua parte marittima,rımafa per qualche tempo

al Greco Imperio,conferuò anche ella fola per alcun tem

po il nome di Campania,nel qual tratto,come in luoghi più

ſicuri,molte genti del paeſe fi eran parinnente ricouerate ::

s Gregorio Di queſta anguſtiffima Campania fù (giudice quel nobil
MagnGifu huomo,chiamato per nome Scolaitico di cui fè mentione il

strato in più fudetto Pótefice nell'epitt. 1.& nell'epiſt.2,& nella 15. del lib.

luoghi 2 nell'Inditt. 1 1 & fù Ďuca quel Godefcalco mentouato dal

medefimo Papa nell'epiit. I s.del lib.8.nell'Inditt 3. & furo

no ſucceſſiuamente Soddiaconi,o diremo Collettori, ò pure

Procuratori del Romano Patrimonio Apoſtolico, il qual fi

postedeua dal Romano Pontefice nelle città di queſto ſtello

tratto di paeſe,quel Pietro,& quello Antemio, i quali ſimil

mente da S.Gregorio fon chiamati. Soddiaconi di Campania:

ciò è il primo in molte epiſtole del lib. 2. nell' Inditt. I 1.al

quale fü anche commelia la cura di cofe appartenenti alla

città di Capua, perauuentura à quel tempo non ancora dà

Longobardi occupata:il fecondo ſpeſiiffime volte, comin

e ciando dal libro quarto fin all'intiero libro vndecimo:com

mettendoglifi ancora alcuni affari per le città di Amalfi, di

Atella,di Minturno,di Mifeno,ờ vero fecondo il modo della

pro

|
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pronuntia di quel tempo di Mellena,di Volturno, & di Sa

poli;ilche ſtudioſamente hòauuettito, accioche non c'in

gauniamo nell'ingāno preſo da Giouanni Diacono, autore Siºuanni,

đi età quafi di trecento anni più baſſa della vita, che ferilie ::"º"
del medeſimo S.Gregorio,nei cui cap.53 del lib. I. facendo fiutato.

vn catalogo de'Rettori delli patrimonij Apoſtolici, ordinari

dà quel Sõmmo Pótefice,nominò Antemio del Patrimonio.

Napoletano,& Pietro di quello di Cāpania, quaſi Napoli nő,

fofie ſtata compreſa à quel tempo nella Campania: cocanto

anguíta,di cui anziella era all'hor capo, come dirò qui ap

prelo. Et di queita così angutta Campania fidee ſimilment paolo pis

te intendere, ch'habbia parlato Paolo Diacono nel cap.6.ò como :::*

vero 12.del.lib.5.della ſua hiſtoria citata più volte;deſcriuế- strato.

do il frettolofo concorſo de foldati della militia Imperiale,

che dà Italia, & då altre parti paffarono in Sicilia contro « '

Mecetio, vſurpatore dell'imperio, ch'all'hor era frà Greci.

Alijper Hiſtriam,dice egli,alij per partes Campaniæ, alij verò

à partibus Africæ,& Sardinie venientes , vehementèr in Sy

racufas irruerunt,eumquè vita priuarunt. ilche ſeguì nell’an

no di Criſto 668:quando i Longobardieran tuttauia figno

ri di Capua, & de luoghi della Campania frà terra: nè in ,

queltempo,per quanto fia à me noto,fà altra regione, oltre *

queſta marittima dall'vno,& dall'altro lato di Napoli , fog

getta all'Imperio de'Greci. Etio ſtimo, che Napoli n'hauea Gregoriº

i principatô per la qual cagiene parmi,che il fudetto sómo Mºga::"
Pontefice chiamò Weſtoui Napoletani nell'epiſt.53. del lib.9. strato di

nell'Inditt.4.quellische di varie città eran Veícoui nella Pro- IlUOU10.

uincia del Napoletano Duca la qual prerogatiua (fia detto

per non fraudar di queſta non ancor conoſciuta lode quella

città ſempre Pregiata, & hora degniſſima Metropoli di vn L qual città

Regno intiero) par ch'ella hauefie ottenuta fin dal tempo fin da tempi

del Regno de'Gori, i quali commifero molte guerre in Ita de'Gei era

lia coĞreci, & più che in altra ſua parte nellä Campania; :::::

frà quali accidenti fe ne tenne molto conto , come di città ”!!!nobile fopra l'altre;ilche può offeruarfi nell'hiſtoria Gotica •

di Procopio in molti luoghi,& fingolarmente nel lib. 2. do

ue egli introduce Bellifario,che riſponda à gli Ambaſciado- Procopio

ri Goti, i quali erano andati à trattar feco,che fofte vícito illuſtrato.

d'Italia, & che haueffe reſtituita in lor potere Napoli, & la ,

|- XI. - - |- Cam

- -
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Campania, come hà il fuo latino interprete,in queſto mo--

do. Non enim fi de Campa ia pobis , fue de Neapoli aliquid à

me pollicerer,adhibituri mihi fidem effetis; quia Imperatoris bo

na haùd quaquàm diſpenfare prò noſtro# poſſumus. Ha

uea Napoliss'io nô errosottenuta quetta maggioranza dopo

che dà varie nationi de'barbari fcorfa più volte l'Italia, &

cípugnate à forza l'altre città di Campania, che non furon

i baſteuolmente nella prima forma riſtorategiamai, ella

per la natural fortezza del fuo fito aiutata dall'arte con l’al

tezza de’muri ſcampò la comun ruina; onde frequentemen

te fù fcampo in tai caii a molti de' popoli conuicini . Così

nella fudertainuatione de’Longobardi per dar chiarezza ad

S.Gregorio vna epiſtoladi S Gregorio Magno,che in varijfconueneuo

Magno illu- li fentimenti è ſtata da alcuni moderni fcrittori interpreta

:::ia:sr., ta vi fi ricouerò anche il Clero,ô diremo il Capitolo della.--

za volta. Catedrale Chiefa Capuana; percioche io non in altro modo

apprendo il titolo, & le parole della epiſtola di quel Santo

Pontefice,ch'è la 14 del lib.+ dell'Inditt. 13.& viene dell’an

no 594 la quale fi legge ſcritta Clero Eccleſiæ Capuana,degen

ti Neapoli.Mà al nottro Michel Monaco nella Par:3. del fuo

Michel Mo Santuario piace ad vna tal chiefa dar altro fignificato, di

.ே cendo.Capuanus Epiſcopus habebat Eccleſiam ibi fubditam in

::: vrbe Neapoli.fiche appretio foggiunſe, che per queſto così

Norifiutati, antico effempio, non eſt nouum in vna ciuitate, vcl Diæceſi

effè Eccleſias alterius loci Epifcopo fubditas , & à iuriſdistione

Epifcopi loci,in quo confiftunt,exemptas.Bartolomeo Chiocca

rello per altra parte nel Catalogo de'Vefcoui, & degli Arci

ueſcoui di Napoli hà creduto, che quei Capuani Clerici

Neapolitanæ etiam Eccleſi e miniſtrabant : cotanto fogliono

molti ſcrittori effer in varie fentenze,lontane dal vero,traf

portati perlo fouerchio amore di accrefter dignita in ogni
guifa alle patrie loro. Mà à fauor della mia ſpoſitione, alla

quale non vengo ſpintodà altro affetto,che del vero,dee no

tarfi in prima, che in quel titolo fi congiungono infieme il

Clero,& la Chiefa Capuana nello ftesto modo, nel qual poi

dentro dell'epiſtola fi dice di Feſto,effere già ſtato Vefcouo

parimente della Chieſa Capuana. Buºniam Felius (quélte

iono le parole del Santo) Capuane Eclefie Epifcopus hic (in

Roma)poſitus de hac luce migrauit.&c. Appreilo offeruifiche
il
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il medefimoSommo Pontefice hauendo nella epift.26.dello

ftesto lib.4 commesta la cura della Capuana fede vacante à

Gaudentio Veſcouo di Nola,gl' impoſe congiuntamente »»

che Clericis Capuanæ Eccleſiæ, qui in ciuitate Neapolitana con

ffîunt,quartam in presbyterio eorum (acconciamente qui no

ta il medeſimo Monaco,che Presbyterium, oltre alcun altro Michel Mo

fignificato,dicitur ipſa : congregatio Sacerdotum) de hoe a:fºtºstatº
quod antè Eccleſie (forfe, antediste.) fingulis annis acceſſerit, più velte.

iuxtà antiquam conſuetudinem diſtribuere, fecundùm perſona

rum studeat qualitatem.La qual quarta parte dell’ annue ren

dite,come ancor bene interpreta il medeſimo ſcrittore, al

refente fon chiamate. Distributiones quotidiane. Siche nön

di altro collegio di Capuani Sacerdoti,il quale in altro luo

go che in Napoli dimoraffe, hauendofi prefa cotanto ſpe

cial cura S.Gregorio,fermamente per quello dee intenderfi

il Capitolo Capuano,a cuiben conueniua,che hauelle egli

incaricato di render vbbidienza al fudetto Veſcouo Gau

dentio,come ordinò per la citata epitt. 14:ogni ragion buo

na dettando,che di ciò nog era biſogno fcriuerfi à Collegio - ~

di Chicfa minore,in città foraftiera, ò iſtituito,ò trafpianta

to:tralafciatofi in tãto di ſcriuerne à quelli,a' quali più con

ueneuolmente fi douea;come farebbe ſeguito in fentenza.» :

egualměte de'fudetti due nuoui autori. Si ricouerarono in .

quãto al reſto poi i Capuani Clerici,ch'hora fi direbbero Ca

nonici,capitolarmente (fiami lecito vfar queſto vocabolo)in

Napoli,non in altro modo ; che pergli fteffi anni i Clerici

di Milano fuggendo la medefima hoſtilità de’Longobardi fi

ricouerarono in Genoua: & molti facerdoti di diuerſe parti

d'Italia,fin ad vn intiero monaiłero di donne, dalla Lucania

fi faluarono in Sicilia, comt à parte à parte fi legge nella

epift:3o del lib.2 nell'indirf. : " & nell'epift:6.& nella 15.de! Altri luoghi

lib.3.nell'Inditt. 12.delmedefimo Sommo Pontefice; il qual : ::::::::

divantaggio in tanta comune calamità fcriffe per l'epift:43. rio Magne

del lib. 1 nell'Inditt.9, alli Vefcoui dell'Illirico, Epifcopos, illustrati.

quos e proprijs locis bostilitatis furor expulerat, ad eos Epifco

pos,quos nunc vfquè in locis proprijs degunt; pro fuſtentatione;

ørftipendijs præfemtis vite effe iungendos. Et per l'epiſt. 2. del

lib. 12.nell'Inditt.7.cife manifeſto, che i Clerici d' Ifauria ,

frà gli fteffi anni per fimil perfecutione ricoueratifi col cor
- K po

~^
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po di S.Donato dalla loro città nel Caſtello Caffiopo della.

Dioctii di Corfù,vidimorarono alquanto tempo,celebran

do i diuini officij in vna tal Chiefa,che lor fů à queſto fine

conceduta:effendoſi poi per alcuna contefa,nata frà il Vefco

- uo Iſaurienfe, & il Veſcouo di quell'iſola, determinato dal

*** · * * medefimo S.Gregorio,ch'egli, & il fuo Clero haueffer data

*.. " ficurtà poſt pacem. Deo propitio,redditam ablato S. Donati cor

"porc, ad propria modis omnibus reuerfuros. Ne di fimili fughe

mancan molti altri eilempi nel reſto delle epiſtole di quel.

Papajalli quali acconciamente può aggiungerfi quelche ri

... feriſce Paolo Diacono nel cap. 18. ò vero 51. del lib.6. dell'

:?*Hiſtoria de Longobardi, parlando del véfcouo del Castel
cono illu- - - - - : همهامرد - |- ---- • • • • • •

ftrato. Giulio,il quale intrà Foro-Iuliani caſtri muros habitauit,ibiquè

fui Epifcopatus fedem ſtatuit. Er de'Patriarchi di Aquileia an

cora,i quali,quia in Aquileia propter Romanorum incurſionem

babitare minime poterant fedem non in Foro-Iulii, fed in Cor

mones habebant. -

Il nome di Così adunque dopò che il nome della Italiana Campa

espania,na- nia,il qual nacque tra confinidel Capuano territorio,& del

tº "####": le città del fuo dominio, creſciuto in molto più ampia re

-gione,
anche poi dilatoffi per l’intiera Italia di quà di Roیساروا،ةح

po di Capua. |- - |- - -

ma final Faro,la qual hoggi fi chiama. Regno di Napoli: ha

uendo prouato nel corſo come difua vita, che prolungoffi

in molti fecoli gl'incremēti,& i decremēti,proportiona
ti

all’

effer fuo;& finalmếte hauếdo fatto ritorno à fuoi principij,&

riftrettofi frà i termini della fignoria d’vna città,che à poche

altre fouraſłaua,qualcofa ne douea feguiresche rimaner del

tutto eſtinto:Erain vero così douuto alla fua età decrepita,

tanto maggiormente, quanto ch'egli nato neºſpatiofi, & fe

condi campi d'vna città,fondata dåTofcaninelle loro pro

|- fperità maggiori, come fi dimoſtrerà in altro Diſcorſo, tro

|- uoffi nella ſua vecchiaia coſtretto à menar il reſto de pochi

· · · · · · anni fuoi ne'fudetti anguſti, &ameni più tolto, che fecondi

|- marittimi lidi,i quali per antichiffima ſucceſſione poffede

uanfi dà gente di origine Greca,la qual per ogni modo con

feruauafi nel fuo intiero ftato;&a'Capuani,già prole de'To

- - - fcani, quafi fù ſempre infeita,& inimica. Napoli adunque,

鹫”.ே che al fuo nafcer non hebbe parte veruna, per non efferfi el

4: varsii, la compreſa nella proprijffima Campania, l'accolfe器 C3

EIl
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dente, & moribondo . Anzi fe ciò che feguì dopo l' vlti

mo fuo riftringimento ne piacerà confiderare , fì ancor

ella fola la cagione , per cui rimaſe il nome di Campania

eſtinto;pofciache le fue città, & i fuoi luoghi non più poi

in quel comun modo,mà coi nome di Ducato di Napoli; fu

rono appellati,il qual anch'egli ſempre più,& più fù riftretto

à minor regione, effendo ſtato ſcemato del Ducato Amalfi- , " :"

tano,& del Sorrentino;& molto più anticamente del Gae- " ' ’

tano,& di ogni altra men vicina contrada. Fù ben taluolta Nefừ pià

poi dà alcuño autore di mezza età richiamato nel mondo zlatºr:#e44

il nome di queſta Italica Campania , mà nella guifa, che|:

fuol farfi di molti altri vocaboli già eſtinti:come parini, che ""“

l'vsò Pietro Diacono Cafineſe nella Aggiunta alla Croni- pietro Dia,

ca di Leone Hottienſe al cap. Ioo.& al cap.1or.del lib.4.del- cono illu.

che à diftefo hò ragionato altroue. Ottone Frifing. ancora strato.

pertacer sì di altri fuoi coetanei,come di alcuni,che viffero

dopò ſui,vfurpò più volte nelle fue opere il medefimo difu

fato nome,& fingolarmếte nel cap. 23. del lib:7.della Croiii

ca;& nel cap. 24.del lib.2.de'geſti dell'Imperador Federico

Barbaroffa,& non già nell'antico fignificato:mà in vn altro * * **

del့ူ င္ရန္ဟုဖ္ရစ္ ಶ್ಗ contaſ nome il Principato di : ' :

Capua,fondato già då Longobardi, & poi fignoreggiato --

då Normanni;delche non驚ಘೀ醬響器器驚

confini affai diuerſi dà quelli di qualfiuoglia delle fudette a stä per

Campanie:benche il lodo, che per queſta maniera moſtrò altro lodato

di non effergli ſtato nafcofto,che vn tal nome al principio, in Più modi

ò in vna,ò in altra maniera nacque dà quello di Čapua, &

de Capuani ; come anche fà creduto dà Paolo Diacono; il

quale nella ſua defcrittione d'Italia , mentouata à dietro,ef.

preifanićre diffe,che Campania appellata est proptèr vberrimā

Capuæ planitiem : cæterùm ex maxima parte montuofa eſt ; il Paolo Día

qual non diffe proptèr vberrimam Capue Campaniam : come cono nota

farebbe ſtato il diritto; percioche egli, fecondo la comune "

opinione di quella età, riputò la Campania da campi, & non

già da'Campani , ne dalla proprijstima Campania di Capua,

efferfi denominata.Lodo parimente Ottone,che fpeffe volte

congiunſe infieme il nome di Campania con quel di Puglia, Hugone
additando tuttauia il Capuano Principato; come non fece; Fälstando,&

nè Hugone Falcando, nė Romualdo Guarna,Ariും altri notati,

· K 2 3

' s , *
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. Salernitano, ne l'Autor della Cronica di Ceccano,nè alcun

altro noltro ſcrittoreii quali feguitando il volgarvfo,intro

dotto dà fudettinoltri Normanni, vſurparono in fuo cam

bio il nome di Terra di Lauoro , al quale era ſtato attribuito

lofteflo fignificato, delche a diftefo deuerò con altra occa

fione ne'miei rimanenti libri della hiſtoria de’noltri Prenci

ºnde rº: , pi Longobardi con nuoua olleruatione ragionare. Et di affai

""/******* buona accortezza in vero dee effer fornito chiunque con
che confu- - -- " , * |- - - |

Ajone.. la lettione de libri,& dell hiſtorie antiche,trafcorrédo per la

--- ſucceſſione delle cofe andate,defidera formar nella ſua mé

te imagine chiara,& diſtinta delle varie mutationi, feguite

per così lungo corſo dianni nelle cofe humane.Percioche »

- , chi farebbe colui,il quale hauendo già conoſciuto,che la Pu

. . . glia fù in alcun tempo congiunta alla Campania, non venif

fe à primo occhio perfuafo,che il fudetto Ottone,& gli altri

fcrittori,ch'io disti,i quali congiuntamente anche mentoua

rono queſte due regioni, non i habbian fatto al medefimo

antico modo? Et chi ſeggendo poi nella epiſtola di vn'altro

Ottone Bá- Ottone,Vefcouo di Bamberga,che vien riferita dal Baronio

bergenſ:in negli Annali Ecclefiaſtici nell'anno 11o3,quette parole. In

វ៉ែ Anagnia, ciuitate Campanie,quæ ditionem Romanam diuidit, Čr

Apuliam, Epifcopalis benedistionis munus, quamuis indignus,

Domino largiente, fuſcepi. non caderebbe in penfiero, che la

Campania fu ben congiunta con la Puglia, mà per amplia

tione della medefima Puglia,diftefa fin all'antico Latio,che

poi fù detto latinamente.Campania.& volgarmente. Campa

gna;come vien tuttauia appellato;doue fừ già, & è Anagni:

con pariffimo errore à quello, che fù preſo dà Pomponio

Mela, il quale non hauendo notitia, che la Campania an:

tica giunfe fin alla Lucania,& al Silaro, & hauendo per ogni

modo letto in alcun più antico autore, che frà loro hebbero

vn comun confine, diftefe la Lucania fin al Promontorio di

Sorrēto,termine poi de'Picentini ? Et nondimeno l'accorto

Lettore auuedutofi,che nel corſo di molti fecoli molte han :

potute effer le mutationi delle coſe humane, non confonde

rà infieme quelle,che in varij tempi furono varie Puglie , &

varie Campanie,ò per le loro varie deſcrittioni , ò vero per

lo vario vfo deloro nomi. Mà del vario vfo del nome di Pu

glia hò già detto quelche per queſta opportunità bಲ್ಟ್ರ può
al
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baftare;& fimilmente à baitanza, s'io ben mi auueggio, hò

delle varie defcrittioni della Italica Campania antica fin

ì trattato;nè mi refta per compimento di queſto Diſcor

蠶 ragionare di altro,che della variavfurpatione del me

defimo nome nel modo appellatiuo, ilchecompirò ſenza--

altra dimora. -

XII. Campania Romana.

Nè poffo io perſuadermi, che per altra cagione quel pia- ri nome d,

no tratto di paeſe,il qual giace di quà di Roma frà 'l Teue- Campania,

re,& Terracina,che fu il Latio vecchio, fichiami hoggi vol- gia credutº ,

garmente per fuo proprio vocabolo. Campagna. & in Lati- "re"

no.Campania.che per efferfi comunemente creduto, non ha

uer la Campania di Capua ottenuta queſta appellatione »,

che per conto del fuopiano,& fertil campo ; onde ogni al

tro ſimil campo foffe potuto dirſi in modo appellatiuo col

medefimo nome. Benche non mi è ignoto, che potrebbe al

tri riſpondermi,hauerfi queſta Campania Romana, ò la di

remo il Latio antico, conferuata queita fua nuoua appella

tione dopo che l'ottenne la prima volta per la defcrittione

di Hadriano.Mà io come ceifar potrei dal creder mio, ſenza

ritirarmidà quelche ne fù dimoſtrato dà Procopio,dà Gior

nando,& fopra tuttidà Paolo Diacono;dal dire de'quali fi è

raccolto,che quella medefima cócrada,poi ritolta alla Cam

pania,fù aggiunta alla Toſcana # Adunque non fidee confen

tire, che in quel punto ella tuttauiaritenne di Campania il

nome,il qualben pote,& douette rimanere al reito di que

ſta regione. Et fermamente il proprio nome di Campania »

dà molti ſcrittori del fecolo baffo fù preſo à modo di appel

latiuo. Delche, per cominciar alquanto di lontano, è facile

argomento quelche fi hàin vno degli antichi Glofiarij, pu

blicati dà Herrico Stefano,nel quale queſto Latino vocabo

lo viene eſpoſto per queſto altro Greco, zasias : che fuona:

luogo.ò regione piana,& campefire. Onde è pur vero,ch'egli di

proprio diuenne appellatiuo. Mà vien queſto ſtesto più aper

tamente confermato da Seruio in quelle parole, recate altra Seruio illu

volta nel principio di queſto Difcorfo, mentre ragionando strato.

della Cãpania,che fù poi Epiro,così diffe. Epyrum capos non
. - - |- b.t

|
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Caffiodoro

illuftrato.

|-

* ----

habere, omnibus notum est; fed conftat ibi olim Regem, nomine

Campum fuiffè,eiufuè poſteros Gampilid. . . . diĉfos, e9. Еру

rum Campaniam vocatam percioche ancor egli fù del pare

re,che per lo nome di Campania dinotauafi, come era cre

denza comune,alcun piano campo; onde volle dar conto,

come fofie potuta dirfi in tal modo quella si montuofa re

Î§#ś fimilmente nella epift. 22. del lib. 12. do

nando, come per gran lode, il nome di Campania ad vna

molto fertile contrada dell'Hiſtria;& hauendol preſo, quaſi

in preſto dalla nostra, mentre diffe, ritrouarfi anche ini la

fua Baia, & più d'vn lago Auerno: fe nol fece appellatiuo,

palesò per ogni modo,che già era come appellatiuoriputa

to, quando foggiunfe, ch'ella non immeritò Rauenne Campa

mia dicitur:ilche più à diftefo farebbe à dire. Meriteuolmente

vien detta,che fia il fertiliſſimo campo,dà cui Rauenna (città à

quel tempo Regal fede degl'Italici Goti)ogni fita abbondan

za di ciochefia neceſſario all human nutrimento riconofce: fe »

più tolto non volle dir questo, ch'ella con giufta proportione

appellauafi per la ſua fertilità, & piaceuolezza, Campania di

Rauēna,quaſi vn'altra Cápania Capuana al cömodo di vna nuo

ua Roma. Delche fia pur quelche fi voglia,farà vero per ogni

modo,che vn tal vocabolo ad imitation della Campania di

Capua,la qualhebbe dalla natura la fecondità per fuo pre

gio frà molti altri fommo, & fingolare, fù poi di tempo in

rempo conceduto ad altre ancora di fertilità lodate regioni;

ilche parmi,che con aperto ragionare dir volle il medefino

:::* Paolo piaconoriferito non è ancor molto il qual ſeguitan
ſtrato, do la fuderta opinione,all'hora comune,credette, che la Cá

**

pania,la quale hauea detto diftenderfi dal Romano territo

rio al Silaro, ottenne queſto nome proptèr vberrimam Ca

pue planitiem:non altro à quel tempointendendofi per Cam

pania, chevn piano, & fertil campo : quaſi non folie questo

nome vfeito dal proprio nome di Capua,& de'fitoi Campa

ni..Ma nè qui ritrouò la licếza degl'ingegni il termine, nè il

fine:perciỏche andata del tutto in obliuione ogni memoria

dell’vna, & dell'altra di queſte due origini, Örtone Frifin

genfe nel cap. 13. del lib.2.de'Geſti dell’Imp. Federico Bar

ဂြိါ feppe del nome della Romana Campania recar

altra etimologia,che queſta del fiopiano campo, prefa dal

|- figni
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fignificato di queſto nome già diuenuto appellatiuo:dicen

dó, come fi è anche riferito à dietro » che poſt emenſionem

montium Campania excipitur, vndè à re nomen trahens, Cam

pania adhùc dici foletilche io già propoſto hauea.

Mà Ottone par che per la voce.adhùr.habbia intefo,che dà La Cápanie

tépi molto altı ella otténe di effer detta in queſto modo;qua- Rºmanº

fi deriuandone l’origine dalla Cápania di Hadriano,la quale;:
abbracciò il Latio vecchio;&il nuouosilche fi è manifeſtato, : 1്.

non poter effer vero : nè ſe ne troua antichità più alta dell' bardi.

età delSommo Pontefice Agatone, il qual viffe intorno gli

anni di Critto 68o;nel cui Concilio Romano, come fi note-Ottone Frid

rà alquanto appreilo, ritrouafi mentouata: effendo io nel re-:"genferi

íto alquanto dubbioſo,fe della Romana Campania à questo"

modo:ò pure almodo antico,& fecondo la defcrittione di

moſtratacidà Procopio,che fù l'vltima,in cui foffe ſtato ab- Dire di S.

braciato il Latio nuouos intefe S. Gregorio Magno nel cap. ိိမ် -

18.del.lib.3.de'Dialogi,doue fcrifie,che fuit quidam in Cam-Magno am

panie partibus intrà quadrageſimum Romane vrbis miliarium, bigüo.

nomine Benediĉfus,quem Totile Regis tempore cum Goti repe

riffent,hunc incendere cum fua cella moliti funt.Percioche Ter

racina,appreſſo la qual città la fudetta Campania di Proco

pio hebbe il fuolimite dà quel lato fù,al conto di Antoní

no nell'Itinerario,benfeffantanoue miglialontana: & all'in

contro potrebbe dirfi,che frà terra la medefima Campania

molto più innanzi perueniua; ellendo,forfe, anche lo ſpatio

di LX. miglia,già đefcritto cõnote numerali,ſtato ſcambia

to dà copiiti in quello di XL.Adanque rimane appreſſo di

me fin hora ignoto il certo tempo della naſcita di queſta

Campania Romana : il qual nel reſto il penſo aggirarfi in- |

torno l'età del medefimo Pontefice,frà'l corfo del primo fe- , ,

colo che regnarono in Italia i Longobardi.Intefe bế chiara- |

mente di queſta Campania Anaftagio Bibliotecario nelle » ಕ್ಲಿಕ್ಡಣ್ಣ -

vire de sommiPontefici Stefano; & Hadriano, pestēs:

volte;della quale parimente intefe nella Vita di Gregorio 2. piä luoghi

in quelle parole. Exhilaratus Dux Neapolis, deceptus diaboli-*

ca inſtigatione,cum filio fuo Adriano Campanie partes tenuit,

feducens populum, vt obediret Imperatori, vt occiderent Ponti

ficem:il qual fatto auuenne intorno gli anni di Criſto 73o,

imperando Leone Ifaurico.Benche queſto autore altre vol

|- XII. tعسو
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te parlando di cofe più antiche vsò queſto nome nel fuo

più proprio,& più antico ſignificato,ſeguendo,à parer mio,

la forma del dire di coloro, da'quali i fuoi racconti racco

glieua;onde nella Vita di Siluerio attribuì Napoli alla Cam

pania,mentre di Bellifario diffe, che venit in partes campa

nie iuxtà ciuitatem Neapolim.Et di nuouo nella Vita di Gio

uanni 3 racconto di Narfete , che egrefus de Roma venit in

Campaniam & appreſſo poi foggiunfe, che il medefimo Pó

tefice,il quale gli andò dietro, feſtinus venit Neapolim. Se

condo il qual ſignificato ancora fi dà lui chiamato il Pon

tefice Sotero.natione Campanus,de ciuitate Fundis; percioche

ville Sotero intorno gli anni di Criſto 175.à tempo di Mar

co Aurelio,fucceſfore di Antonino Pio : quandofi offeruaua

la defcrittione della Campania di Hadriano. Şiche io non

Antonio veggio per qual modo Antonio Caracciolo nella Sett. 2. del

Caracciolo cap. I 1. del più volte citato fuo libro de'Sacri Monumenti

ristuta:. " di Napoli, ragionando dell'epiſtola di quel Papa , fcritta
più modi. Campanis omnibus Epifcopis:chiamollo noftropaefano:s’egli

non fù della propriamente noſtra Campania,mà dell'altra L,

nó fol più nuoua:mà più larga,& più comune.Mà eglivfur

pando quelche non era fuo, anche ingiuſtamente fi dolfe »

nella Sett. 5.del cap.2.che Filippo Ferrari nel fuo Catalogo

de Santi d'Italia à 25.di Marzo hauefle tolta alla medefima

noſtra Campania quel fanto monaco, appellato Benedetto,di

cui parlò S.Gregorio recato à dietro, hauendolo attribuito

alla Campania,che abbracciò il Latio, dicendo. Locus vbi

Santius Monachus habitabat non exprimitur à S.Gregorio : in

Latio tamen fuiſſe,cuius magna pars olim Campania dicebatur,
Filippo fuiſſe oportet. Ben vorreiche lo ſteſſo Ferrari all’incontro nõ

#:: ri- hauelfe riftretto il nome di Campania ad vna fola parte del

fiutato in L Latio,mentre per ogni modo pensò, che quel Sommo Pon

più modi tefice parlaua della Campania laqual fù poi difufata. Et di

- iù vorrci,che non haueffe prefo non molto diffimile fcam

, . bio dal Caracciolo,hauendo, då fe ſtelfo difcorde, riprefoil

醬 Baronio perche chiamafle Síluiano,Vefcouo in Campania,

ཤཱ'ཨཔ॰ il quale fừ Veſcouo di Velletri:città già de'Volfci,& del La

|- tio,& hauea refo del fuo dir buon conto in queſte parole 3.

Licet ea ciuitas in Wolfeis ponatur ab antiquis, obtinuit tamen

loquendi vſus, vt eadem Prouincia, ở Campania diceretur:
C1
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citando anche à fauor fuo gli Atti del Concilio Romano,

celebrato a tempo del Pontefice Agatone, ne' quali ſotto

fcriffe il fuo nome Placentino Vefcouo di Velletri della s

prouincia di Campania : & per Campania non può inten- -

derfi altra che la Romana, di cui hora parliamo,come non

è ancor molto fi è notatosla qual affai acconciamente diffe

il medefimo Baronio, che peryfo di ragionare ottenne que

fto vocabolonè l'attribuì ad alcuna Imperiale,nè à qualun

que altra deſcrittione. Della ſteffa Campania finalmente in

tendeua Guntero nel lib.9.del Ligurino,doue racconta,che Guatero il:

l'Imperador Federico Barbaroffa ritrouandofi in Italia (fù luftrat o .

nell'anno 1 158 ) & effendofi ridotto in Alba per pastarui

quell'Inuerno

33 Indè per Etruſcas Legatos deſtinat vrbes,

33 Campanafquè domus,& quas in littore curuo

y3 Æquorei lauat vnda falis, qui debita Fifto

3 } Iura vetuſia petant

Béche il fuo ſpoſitore Giacomo Spigelio credette,dà lui ra- ,.

gionarfi della Cápania cotãto dagliantichi celebrata,che fù ႕ႏိုင္ငံဖ္ရစ္သဖ္ရ ·

chiufa da Promótorij di Sinueſia,& di Sorrēto;hauendo po-溫罵

tuto auuederfi del preſo fcābio per le parole di Radeuico nel

c. Io del 1,2-ch'in quel Půto hauea sù gli occhi,nelle quali vi Radeuico

fi ſpiega lo ſtefio fatto, alquanto più chiaramente in queſto illustratºia

módo, His geſtis,Fridericus pro recreando militein opinis, & Piº "8".

non dùm bello taĉtis Italiæ locis hyemare statuit; proximumquè -

Natalem Domini apud Albam ciuitatem celebrans, nuncios pro

colligendo fodro per totam Tuftiam,& Maritimam, & Campa

niam direxit. Et come hauerebbe potuto quell'Imperadore ,

richiederele nostre città del Fodro,à lui douuto,che fono le

vittouaglie & in lor vece alcuna ſtabilita quantità da dana

ri per le paghe del fuo effercito (annonas militares il chiamò

l'antico Autore della Vita di Ludouico Pio, publicata dal

Piteo,alla quale appellatione dan fauore i detti di altri anti

chi autori:benche il Bulengero nel Trattato degli Officij nel

Regno di Francia crede, che tal vocabolo auenam,& paleă

fignificat, dal qual fia nato quello di Foriero, & di Foraggio)

Come dico hauerebbe potuto Federico dimandar à noi il

Fodro,s'egli non riteneuaquì alcuna poteſtà,nê fignoria ; ef

fendo in quel tempo queſti luoghi comprefi fotto i partico
ХII. L la- s
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lari nomi di Terra di Lauoro,di Ducato di Puglia,& di Sici

lia,in vn Regno congiuntamente appellato. Regno di Sicilia.

P. s il qual dominauafi per paterna fucceſſione dal Rè Gugliel

** mo primo? Ben potè Federico rifcuoter quella forte di tri

buto dalle città della Campania Romana per le attenenze a

de'patti degli ſcambieuoli aiuti, promefli fràl'Imperio, & la

“. Chieſa:oltre che niuna vicinanza hauean con le noſtre città

. quelle dclla Tofcana,& della regione che tuttauia fi chiama.

Marittima.ò vero.Maremma, come l'hauean con quelle della

Campania, ch'hò detta. Et di ciò baiti:potendofianche di

uà gli ſcambi di molti altri moderni autori, in queſto me

រ៉ែ fubietto dà lor prefi, facilmente fcoprire,& rifiutare.

*｡

XIII. Altre nuove Campanie in va

rie regioni.

· : Hor dopo che il nome latino di Campania di proprio,

ಳ್ಗ:* ch'egli era diuenne appellatiuos: comune; nóè alcundub

„4,'#; bioche come fempre più,& più facilmente fi andò allonta

campe fè nando dalla fua prima natura così ancora trafcorfè più lar

detto cam: gamente per tutti i piani campi,i quali ne furono detti vol
репяв. armếte.campagna, benche altri di alquãto minore fertilità

糙original Cãpania Italica,& altri nó ne foffer di veruna

dotatiefiendo del medefimo nome ſeguito appunto il con

trario di quelche folea farſi all'hora,che s’imponeua nella

maniera denomi proprij; quando fù chiamata Campania

l'Epiroch era intieramente montuofa.In queſto cosi largo,

Ottone Fri- & nuomo ſentimento vfollo bene pesto i: ಸ್ಥಿ! ºcone

fingenfe il Friſingenfe,ondenel cap.3 1. dellib.; ::"Geſti dell'Impera:

iu:t in dor Federico defcriuendo i confini dell'Hungheria diiie, ch'

più luoghi, ella attingitur intèr Austrum, & Orientem Roma (leggi.Roma

nia;che fữ già la Tracia)Intèr Aquilonem, & Orientem Pece

natorum & Falunum (di queſti popoli, & loro paefi può ve

Fra quali è derfi l'Hortelio nel fuo Teſoro Geografico ) maximam ve

: ്.::: nationum copiam habente, ſed vomere , cô rastro penè experte

campania. Et di nuouo al cap. I 1.del lib.2.ragionando di ef.

Quella del fo Federico. Poſthæc Princeps de Saxonia in Boioariam Je reci

fame Lico, piens,ac inde per Alemaniam tranfiens,anno fui Regni tertio, in

campania Lici fiuminis, termino Baioariæ,contrà ciuitatem Au

ደ፦
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gustenſem,circa principium menſis Ostobris, militem in Italian

iturus,collegit.Etancor la terza volta nel feguente cap. 16.

douedeſcriue il fito di Tortona,dicendo. Eft autens Tortona Et quella de
penè in pede Apennini montis,ex ea,qua Apenninus; & Pyre- P:*

neus iunguntur, parte fita , campaniam Papie , feù Mediolani, Ailanº,

tanquàm e fpecula proſpiciens. Et appresto ſimilmente chia

mò il medeſimo largo campo di Pauia, & di Milano con lo

fteffo nome ia queſte parole. Papienſibus in campania , quz

contrà Papiam, feà Mediolanum ad Orientem, vel Aquilonem:

extenditur, reſidentibus.

Era ancor molto prima della ſua età ſtato vſurpato nel ca „pani,

fmedefimo modo dà Eulogio negli Atti de' Santi Gumefin- : ::::.

do, & Seruodidio, che fi leggono appreſſo il Surio à 13. di in hiſpagna

Gennaio, ne quali vien mentouata la campania, ò ver

campagna di Cordoua in Hiſpagna, detta volgarmente ».

Campiša.

Mà più anticamente vedefi nella ſteffa maniera vfato dal- In Fraeci*

l’Autor dell'Appendice all’hiſtoria di Gregorio Turonenſe, ## i:常

doue nel cap. 19.fi legge il nome della campania Arciacenfe, ::::::::::

& al cap.38.quello della campania Tullenfe; & dal medefimo si Renwerf,

Gregorio al c. 17.del 1.4.& al c.18.del 1.5.& in altri luoghi fi

métoua la cấpania Rememfe,della quale anche fi hà memoria

in tëpi più alti appresto l'Autor dell’Appếdice alla Cronica

di Marcellino Conte nell’anno 15.dopo il Cőfolato di Bafi

lio,il qual fù di Criſto il 556.Talche è molto vero, che cam

pania latinamente, & campagna volgarmente, diuenne al fi

ne comun nome di ogni piano territorio di qualfiuoglia > Gregori

città; onde il medefimo Gregorio al cap. 35. del lib.7. non Ta驚

parlò in altro modo in quelle parole. Conuenitur ad Conue- ſtrato.

nas fie enim diximus nomen vrbis; omniſquè phalanga in fub

urbana vrbis campania caſtrametata eft. effendo nel reſto poi

queſto comun vocabolo diuenuto proprio di alcuna piana

regione:cotanto grande è la forza dell'human vfo: come fi

è veduto della Campania,ò ver Campagna Romana; & hor

hora vederemo della fudetta Campania Rennenfe. ' - .

Et lofteffo potrebbe ancor dirii di vna altra campania, $###" is

già per alcun tempo nota:mà hora del tutto ofcura, & difu-ேே.

fata; alla qual parmi, che ci faccia buona ſtrada la ſpoſitio- , : Āfants

ne,recata dà Giofeffo Scaligero alle parole dell'antico Sco- usei Verona
XIII, L 2. lia



84 7) f Δ' Ο Ο Κ Λ ο Υ.

;" liafte di Giouenale fopra la ſua feconda Satira; il qualpar:

lando di Ottone, vinto dà Vitellio, diffe, che ciò auuenne ,

apùd Bebriacum Campanie: ilche dà lui è accettato per vero,

|- dicendo negli Auuertimenti alla Cronica di Eufebio, che ,

. . . . . ità vocat campeſtria Cremone, Mantua,cº Veronæ : vt in Gal

lia eſt campania Rememfis, campania Laudunenſis ; ilche non

fù auuertito dal Cluuerio, onde fi perfuaſe nel cap. 26. del

Il Cluuerio lib. 1. dell’Italia, le fudette parole di quello Scoliaiłe effer

rifiutato. corrotte,& douerfi leggere.apůd Bebriacum,vicum Gallie.

XIV. Campania Remenfe in L

Francia . ·

za czozni. . Mà della Campania Rennenferð ver dicati del territoric

Remf:, :, della città,in Francia appellata. Rheims: diftefoin vn pianif

fà il piano fimo, & molto fertil campo, al quale iterritorij, & le cam

#rritorio di pagne delle città vicine, altrettanto fertili,& piane,in vna_s

Rheims, larghiffima campagna fi congiungono , auuenne quafi

quello ftesto,che ſi è detto ester auuenuto per altra cagione

della Campania di Capua,nella quale propriamente furono

comprefe le città de' fuoi Cãpani;&poi molto conueneuol

mếte(ſeguirò per queſta volta l'opinione,ch'hò attribuita à

Liuio) ella fù allargata in maggior regione; fiche il fuo no

me ottenne vn doppio fignificato,egualmente dimoſtrando

; la minore, & la maggiore. Così Rheims ancor vide appel

Diuenne por - Ᏺ do il ſuo proprio territorio, & il
proprie no- pellarfi in vn medefimo modo i proprio territorio,

%:stä; vna , reſto del paefe d'attorno ; & raccoglierfi i territorij, & le s

intiera re- campagne di molte città fotto vn comun vocabolo » che in

grønst volgar Francefe tuttauia s'vfa, & dicefi. Champaigne, mè più

pet mododi appellatiuo : mà qual proprio3come anchein

Italia è diuenuto di quello della蠶 di Roma, nella

qual maniera molti ſcrittori in varij ecoli trafcorfi l'hanno

1* * vfato. Frà queſti è di ogni altro il più antico Gregorio Tu

?"“- ronenſe, mcntouato altre volte, il quale al cap.4.dei lib.6.&

da Agnuri - : -- - |- : -- |

:::::::Thi- al cap. 14 del lib. 9; & feco Sigeberto nelia Cronica all'anno

gnita. 699.chiama con titolo di Duca il fuo fignore, & Ducato la ,

fua ſignoria: benche al cap.9.del medefimo nono libro l'ap

pella anche Regno;mà altri,che viffero molto tempo appref:

fo, de' quali bafterà notare l'Autor della Genealogia deł

B.Ar |
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B.Arnulfo,& Guglielmo De Nangis ne Geſti di Ludouico

Re di Francia, ſpefie volte il chiaman Conte : & come hò Di cui nónÁ

detto, di queſta Campania non trouafi altra memoria più ":" ཨ༦༩༩༢

antica di quella,che fi hànelcitato Turonenfe; delche hauế- :“

do ancorpaffata fua diligenza Pietro Piteo, diffe nel cap. 1. "

del lib.2.degli Aduerfarij,hauerne ritrouato il medefimo fi

lentio fra gli autori.Le fue parole fon queſte.Vnum tamèn il

lud addam,Campaniæ appellationem , eius quidèm , cuius hodie

vrbium nostra mater eft (intende di Rheims, fua patria) non

dùm me apàd vetustiorem paullò fcriptorem legere potuiffe, Si

che deuerà effer vanafatica,ch'altri nevada più lungamente Efendº ten

ricercando;nè io ne foggiungerò altro,che la fua defcrittio- boggi i faoi

ne, dichiarataci dà Gerardo Mercatore nel fuo Atlante in confini, tº le

queſto modo.Campania,quæ fequitur,diffa eſt à camporum la- naturali

titudine,longitudinequè, vt notat Gregorius Turonenſis (non mi ºti famofe.

fono ancora abbattuto nel luogo, in cui Gregorio palefe

mente ciò affermi)eft enim campeſtris admodum,& plana. Cir

cumdant eam vndiquè Brienfium,Burgundionum,Carolefiorum,

est Lotharingorum ditiones , atquè territoria. Agri paſſim fru

mento, vino, omniquèpecorum genere abundant, nec defunt fyl

uæ , opimas que præbent venationes, iucundaquè Fin

quà Gerardo. Et effendo ancor io fin quà difcefo dalla mõ

tuofa,& antichiffima Campania di Epiro, dopò hauer tra

fcorſo col mio piano dire perle altre Campanie più nuoue »,

& più piane, fon finalmente peruenuto alle Campanie de'

tempi preſenti con lunghiffimo viaggio di molti fecoli fen

za veruno impedimento; & con molte, & varie risteflioni,

quafi così far conucnifie per la Greca etimologia dal nome.

Káureos flexuoſus.mi fon lor d'intorno non vanamcnte,s'io

ben credo, raggirato ; fiche qui mi rimarrei: fe Sofipatro

Carifio, & Lucio Floro di certe altre loro Campanie, non

molto facili,& piane,non m’ inuitaifero per poco altro, ſpa-

tio di tempo à ragionare. |- -

XV. Campania mentouata dà Soß- LaCápania;

patro Cariáo. . "etd, "ع9 laتسه

patrza di So

Mi sforza Sofipatro à ragionar di vna fua Campania, di fipatronofo

cui parlò nel lib. 2. della fua Grammatiça alla voce. Primº nº *** nºte:

- - - - - - - ре
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pedatu, conqueſte parole. Hodieque noſtri per Campaniam fie

loquuntur.Per le quali non fi fcorge molto apertamente, fs »

fù ella compreſa in alcuna delle Campanie, ch’ hò defcritte

fin' hora:ò pure fe fù altra,da me non conoſciuta; non fapé

dofi në anche con buona chiarezza in qual età egli viffe, &

molto meno in qual città nacque. Et per quelche appartie

ne all'età,è fol certo,che fù prima di Prifciano; il qual cita

il fuo nome nel lib. 19. & fiorì a tempo di Giuſtiniano il

maggiore ; mà non può alzarfi fopra l'età di Porfiriones,

Grammatico ancor noto, di cui egli all'incontro få men

tione nel medefimo fuo lib.2: fiche di lui non può hauer

intefo Quintiliano mentre di vn tal Carifio ragiona nel

cap. 1. del lib. 1o. & e forza, che la ſua Campania,riputata »

fua patria, onde comunemente vien creduto, & appellato

Campano, non pofia effere ſtata alcuna delle Campanie più

antiche di quella di Hadriano,à tempo della quale Porfirio-

ne viffe, come fi comprende per quelche diffe del fito di

Triuico , ilche fù notato à dietro. Sarà egli adunque ſtato

Benche egli Campanosò della medefima Campania,ô di alcuna altra di

:: #" tempo minore:Etio in vero farei molto diſpoſto à credere:

臀 ái h. che nacque nella Campania Franceſe;& ne farei perfuafodà

uer parlato quelle parole,che diffe nel Proemio della fua opera fudetta,

della Ga” ragionando ad vn fuo figliuolo in queſto modo, Erit iàm

:: *“ tué diligentiæfrequenti lestione ſtudium meum er varijs arti
ጽን）ሮክ）| $ • bus irrigare memoriæ, tuiſquè fenſibus mandare; vt quod ori

ginalis patrie natura denegauit (altrimente leggefi.originali.)

virtute animi affeffaffe v. dearis.percioche in Francia nel fuo

fecolo,il quale và di pari col fécolo di Sidonio, parloffi in

Il sirmãdo lingua Latina,come offerua il Sirmondo ſopra l'epilt. 1o del

iodato, lib. 4.del medefimo Sidonio, rozza,& inculta; fiche può affai

bene attribuirfi à Francefi di quel tempo quello inculto La

tin parlare primo pedatusà quali vn tallinguaggio non era »

naturale. Mà à queſta interpretatione io non poffo accon

fentire,non trouandofi della Franceſe Campania mentione

... in alcun autor, che preceda l’età di Prifciano.

#: Deueremo adunque volger l'animo altroue; & parmi di
pániá il ter- Poter credere non irragioneuolmente, che Sofipatro dicen

zworo della do per campaniam non intefe di alcuna regione,così detta »

faa patriale per fuo proprio nome;mà della campagna, & del territorio
la campagna della

*
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della ſua patria,qualunque ellafia ſtata; alche ben fi confà

il tempo della nuoua vfurpationedi queſto vocabolo, prefa

à farfi ancor prima dell’età di Seruio,come fi è dichiarato. .

Fù adůque vfato quel dire,s' iobé cõprendo,dalle genti,che

nel fuo paefe eranrozzi contadini, & di campagna ; & egli e

volle notarlo, come altra volta nel lib. 1, notò quell'altro

rozzo parlare,vfato in Italia fimilmente dà contadini, dicé

do Diminutione panis paſtillus dicitur; hodiequè in Italia rufti

cos dicere animaduertimus.Et nel lib.4.falamentum (altri leg

gono.falmentum.) imperiti dicunt prò falfamento. Et potreb

befi riputar Italiano , & di alcun luogo vicino à Marucini, Il qualepar

de quali nel lib.2. con affai curiofa offeruatione dimoſtrò Italiano, G.

I'vfo,ch'haueã,chiuder gli auuerbij nella lettera.o.mandata :*******

in bandola.Enelche affermò,fe dal ſuo corrotto teltoio bé"

comprendo, esterfi dà effi hauuta molta queſtione, & gara

con gli Hofteatini. Le fue parole nell'editione Napoletana

dell'anno 1533 & in quella di Bafilea del 1551.con picciola

varietà fono le feguenti. Non quia negem vltrà fafinum (farfi

num. hà la più nuoua, & ambedue fenza alcun buono fenti

mento)intèr quæſtionem Ofteatinis ( Ofteatinis, hà la medefi

ma)vt Marucinis eſt moris. E. literam relegare.0.videlicèt prò

eadem litera claudentibus distionem. Percioche per Hofieatini

parrebbe d'intender i cittadini di Hoftia, cognominata.di

Aterno,i quali furono detti à queſto modo, & non già. Ho

fttenfi. à differenza degli habitatori di Hoftia del Teuere;co

me degli habitatori delle due Albe,altri Albenfi, alrri Albani

per fimilcagione furono chiamati, facendone fede Varrone

al lib.7. della lingua Latina,Appiano nel libro della guerra

di Hannibale,& Quintiliano al cap 1o. del lib. 1. Et di que

fta Hoſtia di Aternõinvero non molto famofa,han per ogni - -

modo fatta mentione alcuni fcrittori antichi,citati dal Clu- ಶ್ಗ 19

uerio nel cap. I 2. del lib. 2. dell'Italia,il quale nel feguente »

cap. 13.acconciamente anche corregge due Itinerarij, in cui

il latino nome di Chieti,città de’ fudetti Marucini,vicina di

queſta Hoſtia di Aterno, corrottamente vien rappreſentato

in queſto modo:Thee marracino.& in vn’altro.Tea Nomarru

cinôceios.in cambio del diritto Teate Marrucinorum. Benche

io penſo,che queſti Marucini,da Sofipatro oppoſti à gli H3: Sofpatrº
fteatini,fian propriamente i cittadini di Teatel, ô ಶ್ಗ di illustrato,
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Chieti,che fù metropoli della gente di queſto nome;effendo

ſtata vſtirpata dopo la declinatione dell'Imperio Romano .

tal maniera di attribuir i comuni nomi delle prouincie, &

delle regioni alle loro maggiori città,delche hò recati mol

• ti edempi nella mia hiſtoria de' Prencipi Longobardi ; &

queſto fia detto perincidenza,nulla intanto affermando di

certo della patria di queſto autore.

XVI. Campania non ben creduta men

fouar/á dà Lueio Floro.

Flºr:ligste Et nulla ancora parmi, che fia sbrigata più della fua, la

::: Çampania di Floro il quale parimente la chiamò fua; effen
pº dell'Imp. do egli ſtato creduto dalLipfio al cap. 5. del lib. 2. de' fuoi

Traiano." Eletti,dal Voffio al cap.3o del lib. 1. degl' Hiſtorici Latini,

& dà altri, effer della gente Spagnuola. Annea ; & di patria

Cordubefe , onde potrebbe crederfi hauer parlaro della ,

Cordubeſe Campania,già dichiarata. Le fue parole al cap.

5.del lib.3.ragionando di Mitridate,che vinto dà Pompeo

nella Cappadocia,ò fia nell'Aſia minore,faluofii có la fuga,

fonquette. Quippề cùm effugiſſet hoſtem,Colchos,Cilicie (altre

ftampe hannõ, Sicilie.) quoque littora, & Campaniam noſtram

Non pºr ch’ fubito aduentu terrere voluit.Mà egli,al comun parere,effen

#": #": do viſſuto nell'età di Traiano,òpúre ſenza alcun fallo,pri
lato dell - - - - - - - -

:,: ma che il territorio Cordubefe foffe in modo appellatiuo
fua: ma del- |- - - -

a cápania potuto dirſi campania par che douette al ficuro intender di

di Francia. alcuna altra regione dello ftesto nome,altroue collocata.

Talche,forfe,potrebbe applicarfi il fuo dire alla Campania

Franceſe,non per argomento del tempo del fuo noine, che »

er fe ſteſſo contiene la ſtefla ripugnanza , & nulla fappia

*** fueựer no della ſua antichità,che balti à farlo credere à lui egua

级::: ie, mà per quelche dell' effer fuo fi perfuaſe il fudetto Vofis, à nato») *** - v. |- - -

#::* fio,& anche prima fü detto dà Giouanni Stadio, ch'hebbe »

er guida il Yolaterrano, primo autore di quelta opinione,

che il padre fù quel Giulio Floro, chiamato då Quintiliano

al cap 3.del lib. I o. in eloquentia Galliarü (quoniàm ibi demàm

exercuit eã)princeps.fiche egli,ò nato,ò per la dimora del pa

dre in Francia,diuenuto Franceſe, hauefle appellata fua la

Francest Campania. Et à queſto accozzamente di due fue

pa
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patrie per via d'vna sì fatta genealogia potrebbe parere, Alche aces.

che ſcambieuolmente dia fauore il fuo ſteſſo racconto dell' /****" anter

improuifo terrore,che quel vinto Rè fuggitiuo,con viaggio浣 :::·

al pari lungo,che ſtrano, penfaua recar in quella Campania conte. "

Francefe;dicendo di lui Appiano nell'hiſtoria appunto dei-

le guerre Mitridatiche,che mentre egli fuggendo ſcorſe le »

regioni intorno la Palude Meotide, conciliò alla ſua amici

tia i fignori di quei luoghi, miram expeditionem cogitans (co- -

sì parla il fuo Latino interprete) per Thraciam, & inde per -

Macedoniam,poſtremòq; per Pannoniam fuperatis Alpibus, Ita

liam petere.Talche in quel cammino hauerebbe potuto ſpin

gerfi nella Campania di Francia,& fuori di ogni human pé- Ma egli

fiero improuifamente afſalirla.Mà ſconueneuolistime in vei cham-aº

rofon queſte , che parrebberocosì bene acconce conuene- :# :.

uolezze. Et in pruoua di ciò fia lo ftesto Floro,il quale fem- : ፪፡ ְי

pre parlò delle cofe de'Romani, anche à petto de fuoi Spa- i å sp..

gnuoli,& de Francefi,come di cofe fue:nè per altra maniera gna, ne di

douette appellar ſua quella Campania, la quale à lui,egua!-- ********

mente che il reito della Spagna,per niente:mà alli fuoi Ro

mani apparteneua Hiſpaniæ,diffe al cap. 17. del lib.2. nunquả

animus fuit aduersùs nos vniuerfe conſurgere, & nel cap. 16.

del lib. 3. non con ditiçrfo affetto, ne con diuerſo modo di

dire notò il finiſtro cafod' yna Romana legione, che ſeguì

in Francia, dicendo. Cottam cum Titurio Sabino ibi amifinius.

Adunque più toſto deueremo credere,che dà lui fu dinio

ftrata la famoſa Campania Italica, che al fuo racconto più parlato de ·

acconcia di tutte l'altre , fola n'è rimafa. Et può queſta , i, fize.

fentenza maggiormente parer probabile,per effer caduto in Campania-> s

penfiero di Mitridate, di auuiar ogni fuosforzo cốtro l' Ita- "***"*

lia in vn affalto repentino per le regioni raccontate då Ap

piano, il qual anche diffe, ch'egli ad Gallos (nel Greco è.

Kía 79ve. Celtas. col qual vocabolo dà varij autori furono in

quella lingua appellati i popoli di là delle Alpi, ch'habira- , -

uan dall’ýna,& dall'altra parte del Reno ) quorum tàm an- -

te bac de cauſa parauerat amicitias,iter deſtinabat , vt cum eis

per Alpes Italiam inuaderet. Mà io pur veggio, che lo ſteſſo wa per mo

fuo racconto inconciliabilmente tuttauia contraita anche » äg troppo

à quelta interpretatione ; poſciache per qual cagione dire- ſtranº,

mo,che à quel Rèspatlando in Italia per l'Alpi, foste potuto
XPT M Ca

o hauer,
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Per altro

modo potè

sntender

cader nel penfiero,diaffalir primieramente la Campania_5,

cotanto in quà collocata:tralafciate,ô trafcorfe l'altre fue s

regioni,& la ſteffa Roma, che in quel cammino gli farebbe

ftato forza non ſenza ſpeſii,& graui fatti di arme ſuperare?

Mi fi riſponderà adunque la terza volta,che nõ queſto,mà

altro affai diuerſo penfiero riuołgea quel Rè per la fua men

4:#:.a. te,del quale il medefimo Floro con maggior chiarezza par

fima cip, lò,foggiungendo à quelle che hò riferite, queſte altre paro

nia Italia le. Mòr fubruto Pyrai portu,Colchos tenùs iungere Boſporom;
376,

Et ancora

più ſtrano

degli altri.

indèper Thraciam,Macedoniam, & Greciam tranfilire, fic Ita

liam nec opinatò inuadere tantùm cogitans.Siche à queſto dire

Mitridate non con terrettre,& molto lungo viaggio paffan

do per l'Alpi;mà con marittima,& brieue nauigatione pen

faua per la Grecia tragettar in Italia, & nel fuo primo arri

uo la Campania Italica di terrore riempire. Et queſto fenti

mento affai ben fi adatta à quella, lettione, che ritengono

molte antiche editioni di Floro, le quali non han come al

cune altre. Cilicie quoquè littora:mà. Sicilie; i lidi della cui

Iſola , ancor fuori di ogni fua voglia , conueniua à Mi

tridate, di Grecia paffando in Campania coſteggiare . Io

nondimeno, cioche fia poi vero di Vn tal pastaggio di quel

Rè per mare,ch' è taciuto dà Appiano;& dà Floro non vien

nè pur fognato;nõ facilmente acconfento,ch'egli hauerebbe

potrito alialir Colco,& i lidi della Cilicia, ò fe piace della »

Sicilia,in vn medeſimo improuifo viaggio, come il contro

uerfo teſto dir pare.Et certamente à queſto non potraffi çõ

tradire dà huomo,ch'habbia ancorche leggiera notitia del

la lontananza frà tali luoghi pur troppo fimifurata.

có neceſ. Mä laſciando molte altre confiderationi,non è egli vero,

rie,ts facile che Mitridate dopò che fù rotto dà Pompeo, præteritis Eu
¢0ፆም¢¢¢፡0ጸW¢

del ſuo teſto

fcuopre/î,n

phratis fontibus (fono parole del Latinointerprete di Plutar:

co nella Vita del medefimo Pompeo, alla cui fentenza è di

bagéră; accordo Dione al lib. 36. & l'Autor dell'Epitome di Liuio

runa cam- nel lib. 191.) intendit per Colchos fugamŘEt non è ancor vero;

**** P*** che Appiano,fimilmente apprelio il ſuo interprete, diffe nel
les/0,

luogo allegato à dietro, che ad fontes Euphratis properauit,

Colchos petiturus ; & che penſaua, perluſtrata in circuitu ora

Pontica, Scythifq; maris eius accolis, & Paludis Meotidis, per

uadere in Boſphorum, pulſoquè Machare, ingrato filio , rursùs

|- - aper

||
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apertum cum Romanis bellum gerere,& ea Europa impugnare

Afiam,diremptam freto modico : Et che quel fuo figliuolo ha

uendo intefo,eum totferas gentes, & que vocantur Claustra

Scythie,nulli antea permeata,tranfiffè;nė hauendo potuto mi

tigare il fuo sdegno, fuggi via, & gli laſciò vacuo quel Re

gno , nel qual tempo Pompeius fugientem Colchos, vfquè

perfecutus eſt, de vlteriore fuga per Ponticas, Meoticaſquè gen

tes mil fufpicans ; ratufquè profugum nil magnum auferum po

fteå,Colchos obibat? Sarà adűque ancor vero,che Floro,nő di

fcorde dà queſto racconto,hauefie fcritto in queſto modo.

.Quippe cum effugiſſet hoſtem per Colchos, Scythie quoquè litto

ra,& clauſtra,noſtra ſubito aduentu terrere voluit : hauendo

appellato.no/tra-perfuo coltume cioch'era de' Romani. Ne

io penfo,che la confufione & il difordine, che nel fuo volga

to telto fi è dimoſtratoposta attribuirfi à lui itefio, & à fuo

error famigliare, per efter egli ſtato ſtudioſamente troppo

intento ad vna compendioſa,& arguta breuità, onde bene »

fpeffo accozzò infieme ,& taluolta diftinfe,& luoghi, & tem

pi,& auuenimenti, che accozzar, ò diſtinguer non conueni

ua:hauendo io recati raffronti, & contrafegni affai baſtanti

à dimoſtrar l'errore della fua volgata lettione,& in qual mo

do poffa acconciamente riconciarfi. Ne delle molte Cam

panie,mentouate dagli antichi,mi reſta à dir altro.

M 2 RAC

Floro no

t3CO.
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Delle materie principali, che fi trattan

nel ſecondo Diſcorſo.

I. , I Romani deferiſſero queſta Campania nel modo dimo

frato dalla natura ; & per ſua lode: non per ſuo co

- gnome la differo.Felice

II. La Campania Felice fù ſcambiata dà alcuni antichi con

quella, che giunſe fin al fiume Silaro, & con la Ca

1/ (1714.

III. Confinc della Campania Felice verfo Occidente.

IV. , Confine della Campania Felice verfo Mezzogiorno.

V. Confini della Campania Felice verfo Oriente, & verfo

Settentrione.

アf. Forma della Campania Felice,& fuoi aditi.

VII. Liri fitimc. fuoi varij nomi antichi, & nuoui. Mintur

no città. Traietto. -

VIII. Campo Jefino.Campo Ceditio. Vefcia città.

IX. Sinueſſa città. Petrino. Mondragone:fua etimologia.As

qие Ӱітиејйте: loro bagni. У.Сromatio,& Jиоі сот

pagni martirizzati in Sinueſſa . Plotino forfe, quiui

pensò iftituir vna Republica al modo di Platone.

2xᎢ. Alberghi Ceditij. Cedia. Papia: caſtelli.

XI. Via di Domitiano dà Sinueſſa à Pozzuoli. Viaggio di

S.Paolo Apoſtolo dà Pozzuoli in Roma.Saone fiume.

XII. Volturno fiume. Anticamente non bebbe altro nome. Ca

pua non mai detta. Volturno. Proprietà del fiume

Volturno. Ponti fopra le fue acque.

XIII. Volturno città. fuoi accrefcimenti. fita diminutione. In

alcun tempo appartenne al Veſtouo di Sinitelja.

XIV. Literno città.Vico appreſſo il lago di Literno.Fiume Ii

IÇ?”??0. /

XV. Cuma città.Opicia, & Opici fono lofteffò,dhe. Cam

pania.& Cãpani.Căpo Cumano,detto da Poeti Gre

ci. Flegreo. I Calcidefi dopo la Guerra Troiana,pri

ma di ogni altra loro città in Italia,est in Sicilia fon

da
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darono Cuma : detta anche . Miſena : habitata dà

Tejpoti,ờ Teſpiadi: foggiogata då Capuanifua vlti

mafortuna.

XVI. Mifeno città,port05ć” Promötorio:nome comune à vici

ni luoghi:poi corrotto,& la città del tutto estinta. Ba
ia porto,& città amena. KiaHerculea. Porto Giulio.

XVII. Gauro monte,ferace di vino · In altun tempo mandò

fuori fiamme. Non fù altro monte nella Campania

Felice di fimil nome.
-

XIIX. Pozzuoli città. Juoi principij, ſuoi accrestimenti. Foro

di Volcano.

XIX. Campo Flegreo: detto dà Latini. Leboriæ, fuo fito, fua

mifurafia fecondità. In antichiffimi tëpi midò fiăme:

est mandolle ancora il luogo appellato.Gli Struni. Gº

quello,in cui bora è il lago Agnano.

XX. Monti feucogei. Sepolcro di Virgilio. Grotte Pozzuola

na,in cui difeendeug incerto lume.
-

XXI. Palepoli,& Napoli,due citta, & vn popolo. Palepoli al

principio chiamata.Partenope:nome poi comune an

che à Napoli: lorofondatori, lorofiti. Napoli, piace

uol otio de' Romani, lor Colonia per honore. .

XXII. Sebeto fiume. J’efuuio monte. fuoi antichiffmi incendij

ignoti, ſua forma mutata più voltc. Då fotterranei

fuochi, che già il mandarono fuori, femato. Sacro à

Gioие Иefиино.

XXIII. Weferi città,& fiume: non diuerſo dal Sebeto. Hercola

neo città,porto,& Promontorio:Taurania città. Cofa

città.Pompei città,& porto:queſto ripieno dalle erut

tioni del Veſuuio:quella ruinata dal terremoto.

XXIV. Sarno fiume:detto anche. Draco.Nocera città. Sarraſti

* popoli. Stabia città.Vico,già borgo:hoggi città. Sorren

to citta nel Promontorio di Minerua .

*XY Nola città:habitata da Sanniti,& variamente nel Sä

mio,& nella Campania. Habitata dà Calcidefi. Edifi

cata dagli Etrusti.Chiamata anche città degli Aufo

...... _Joni.Abella città. Suffola città.

*XVI. Forche Caudine. Parte della via Арpia da Čария

à Beneuento. Caudio città de Sanniti. Taburnº

ጎነ}Q፩፱¢ . - -

Ga



94 R A C C O AV T O :

XXVII. Calatia, ò vero. Galatia città : al prefente estinta.

Acerra. Atella:ambedue città. |

XXIIX. Tifata monte, detto dalle Elci. Anzi più monti di vn

fol nome, in cui i Sanniti bebbero i loro alloggia

menti,ċr poi anche ve gli hebbe Hannibalein più

luoghi;et dopò lui Silla. Saticola.ò veroAuſticola.

Cgt2g. -

XXIX. CAPWA città metropoli: fubietto di altra mia opera

intiera. Ruì folamëte fi ragiona del fuo antico fito.

XXX. Cafilino città,doue al prefente è CAPWA nuoua. fuo

territorio creduto燃 al mare. fuo ponte fopra; il

fiume Volturno,detto in alcun tempo.Cafilino.fua

diminutione.In vano fù cercato di rifiorarla.

XXXI. Via Appia,nobiliſſima:difiefa oltre Capua fin à Brin

diſi dà incerto autore. Frequentatiſſima ne viaggi

di Grecia, & di Oriente.

XXXII. Calatia città.hoggi. Caiazzo.Combulteria città.Tre

bula città: nel medefimo tratto delle antecedēti.Si

to del monte Callicola per lo quale Hannibale paft

sò la prima volta in Campania.

XXXIII. Campo Stellate. La Tribu Stellatina non fu detta dal

fuo nome,il quale fù prefò in più modi.Cales città.

detta altrimente. Caleno.diuerfa dà Calinolo:città

nuoua: queſta fondata dà Longobardi: quella dagli

Aufoni. ·

XXXIV. Campo Falerno:alprincipio degli Aufoni: poi in par

te de' Campani, in cui fù il monte Falerno : detto

anche.Maffico.Ampiezza del Falerno di più mo

discongiunto dà vn lato allo Stellate:chefù credu

to dal volgo effer facro.Tribu Falerina,denomina

ta dal Falerno.Popoli Aminei.

XXXV. Foro Popilio città. Lariffa città. Foro Claudio città.

Vrbana città. Ponte Cäpano fopra il fiume Saone.

Luoghi l’ vn detto.Ad Ottauo. l'altro.A Nono.

XXXVI. Monti de'Sanniti,Monti degli Ofci.Monti degli Au

ን‛፤ፊንጌር፤.

XXXVII. Aurunca città. Seffa città,Teano città.Venafro città.

DELLA
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D I S C O R S O II.

#ଝୁଞ୍ଜ

| N tre maniere,s'io ben diſcerno, vfarono il costumā

gli antichiditinguer ditempointempo :::::::::
le prouincie,& le regioni.La prima delle » :::::

: qualische dee dirfi propria: nacque dalla » iri :::::

}Ė varietà de'loro habitatori, dalli cui varij

#all nomi furono anche variamente denomi

- nate.Alla feconda,che può chiamarfi, ra

gioneuole;dieder commoda occaſione le naturali varietà de'

loro fiti. Et della terza,che par di appellarla. volontaria; fù il

vario piacere humano fola, & baſteuol ragione. Fù per que- Fè da eſ:

fta vltima maniera riftretta l'Italia nel tempo della decli- vfato in al:

natione del Romano Imperio in alcune poche prouincie » :::::::::

intorno il fiume Pò, la quale già per l'altra abbracciaua#

l'intiero paefe, che di forma alquanto fimile ad vna foglia |

di quercia:& molto più fimile ad vna gamba humana, vien -

chiuſo con naturali confini dalle Alpi,& dal mare: hauendo

ella hauutoantichiffimamente per la prima maniera non

maggiore ampiezza della contrada, habitata dal Rè, chia

mato Italo,dal qual nacque la prima volta,come affermano

grauiffimi autori,queſto fuonome:Maastai manifeſtamen- g, „ce, a

te ancor fi ſcorge ciò vero nelle varie defcrittioni della Cã- guii. Así:

pania in cui fù CAPVA collocata;percioche in via di Liuio, ĉampania,

come fi è veduto nell’antecedente Diſcorſo,fù propriamen- tºஆ.

te appellata con queſto vocabolo quella regione,che più di-.ே#

ſtefamente farebbe douuta dirfi.regione de' Campani ; il qual |

IԱO
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nome con buona ragione fu poi conceduto all'intiero con

* . giunto campo,che cinto da quaſi continui monti, fourafta

ua à i duè Promontorij, I'vn detto Sinuellano, & l'altro di

Mineruaso Sorrentino:ò pure,con leggiera differenza dà fu

detti sófini,fu così detto il medeſimo tratto di paeſe,il qua

le dalla bocca del fiume Lirià quella del fiume Sarno perue

niua; hauendo finalmente Auguſto, & al fuo effempio altri

Imperadori fuoi fucceſfori, chi in vn modo, & chi în vn al

tro, à lor voglia più, & più allargata la medeſima Cam
- אל - - -

pania, delche anche nel ſudetto Diſcorſo hò pienamente ,

ragionato.

I. I Romani de/criſero questa Campania nel

modo dimostrato dulla natura ; & per

/ua lode,non per/ao cognome la–

di/ero. Felice.

Prendo a Mà io ſcorgendo,che fe della ſua particolàr deſcrittione,

து: fecondo queita terza maniera di confini, prendeſii a tratta

#:ി. refenza alcun dubbio troppo fconueneuolmente oltre il fi

più ai ogni ne,che mi propoſi in queſto APPARA TO, trafcorrerei; dal

altra. quale all'incontro,fe mi riitringefli à ragionarne fecondo i

confini della prima,mi rimarrei alquanto lontano; hò deli

berato ſcriuerne fecondo quelli della fudetta maniera, che »

me ne rimane;perla qual parmi, che mi posta venir fatto di

fodisfar å gtuita mifura egualmente al mio diſegno,che alla

ragioneuole curiofita de'miei Lettori, appretio de quali il ra

gionar di蠶 altra che di queſta Campania,la qual fu fem

pre illuſtre ſubierto delle penne di nobiliffini ſcrittori, po

co,ô nulla potrebbe effer più grato.

Le natura-" Et få bengiuſto,che i Romani dopo hauer fatto acquiſto

ខ្ញា#:: di que te contrade intiere,le quali dalla natura çinte di qua

赞 zuha fi perpetui monti,& variamente gat di molti fuoi fpccia

čápanís, er lidoni,indiuife in fe fteffe,eran diuiſe dalle circoſtanti, ha

vi raccolſe- ueffer raccolte anch'effi in vna fola regione di vn foi nome;

"::::|::: i quali,come fi dichiarerà hor hora,& più largamente in al

:::::::.., tro Diſcorſo, parmi, che di sifatta défrittiðne furono gli
à attefo da - v • " - - - -

# autori. Mà riferbandomi delle fue naturali prerogatiue fi

la ſua de- milmente in altro Diſcorſo à diftefo, & de' fuoi particolari

-COll".ممنم.مwi-*
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cônfini quì appreſſo più opportunamente douer trattare;ho

ra dirò, che PlinioSecondo mi è autor, ch'io creda, hauer i

Romanineldeſcriuerlaattel: le fudette fue naturali condi- plinias

tioni:il quale nel cap 5:de lib.3 dopo hauer ragionato del: ::::

l'antico,& del nuouo Latío prodotto di quà delsfiume Liri straro,

fin à Sinueſia , parlò delle qualità del fito di queita Cam

pania nei feguente modo.Opidum Sinueſja,extremum in adie

sto Latio. Hinc felix illa Campania eft:ab hocfinu incipiunt vi

tiferi colles,er temulantia nobilis, fucco per omnes terras incly

to,atquè vt veteres dixerefummum Liberi patris cum Cerere

certamen. Hinc Setini,ớ- Cæcubi obtenduntur agri. ( io leggo.

Vefini,ở Cæditij : come dichiarerò poi.)His iunguntur Fa

lerni, & Caleni:dein confurgunt Maffici, Gaurani, Surrentiniquè

montes.& il reſto,che foggiunfe ſimilmente in lode de fuoi

terreſtri luoghi,de' fuoi lidi,& del fuo mare;hauendo anche

alquanto prima con graue marauiglia effaltata la fua mede

fima riuiera,dicendo. Qualitèr Campanie ora per fel, felirquè

illa,ac beata amænitasŘEt per confermarmi del tutto nel cre

der mio,conchiuſe có quette parole.Vt palàm fit, vno in loco

gaudentis opus effe nature. Siche ſenza alcun fallo i Romani

raccolfero queſti luoghi in vna fola regione,in cui vedeano,

hauer raccolto i fuoi maggiori pregi la natura; & chiama

rõla.Cäpania.ò ritenếdo l'antico fuo nome:ò quello allargā

do,col quale vna fua Parte fi appellaua. Hauerebber di que : 1 gaai; „sa

ito potuto anche auuederfi molti moderni fcrittori, i quali per cogne

pen farono,ch'ella per fuo cognome dagli antichi fù appel-me; mape:
"elia o: nníc |- 2 . [II Tai -ran H17 - 4046 44 4/// e -iata Felice, poſciache la ſua felicità, fparfa frà i fuoi confini, :*皓 J

eralor paruta la accócia mifura della ſua deſcrittione.Mà ef *******

finè di ciò fi auuidero, nè con buona ragione riputarono

queſto, che fù fuo frequente encomio,efferfi vfato per fuo

peculiar cognomeşal qual degno titolo veggiamo,hauer an

che il fudetto Plinio aggiunto per lode de fuoi lidi il tito

lo divna amenità felice, & beata: come fimilmente Tacito

nel lib. 3. delle hiſtorie appellò beati i fitoi feni di mare in

quelle parole. Nunc pecuniam,& familiam, & beatos Campa

miafinus promitti. delche accortamente ci ammonì il Cluue- II Cluuerio

rio nel cap. 1. del lib.4. dell'Italia,al cui dire non mi reſta di lodato.

aggiunger altro.Mà nondimeno farà à me forza, per la mol

tiplicità delle Campanie antiche,dichiarata à dietro nell’al
I. - N tIO



98 p r s C o R S o , rr.

tro Diſcorſo, feguir la loro opinione già diuenuta comune;

mà prima hò voluto farne le mie fcuſe: onde dà quìinnanzi

dimoitrerò col medefimo cognome queſta cotanto celebre

Campania »per diftinguerla più facilmente dall'altre difi

mil nome. \

II. La Campania Felicefà/cambiata dà al

cuni antiabi con quella,che giun/efn al

fume Silaro, & con la Capuana,

agliantichi Nè sò per qual cagione anche i più antichi ſcrittori

fè ºccaſion non fi feruirono di queſto, ò di altro fimil modo; mà col

di ſcambio il ſemplice nome di Cāpania dimoſtrarono egualmente que

::::: ita più ampia, la qual diciano Felice,che quella più riftret

;inenell'antecedente Diſcorſo cognominata Capuanaملسوهيلعهل:caspxt

Felić, alcun delle quali effendo ſtato affaifacile lo ſcambio, ancor molto

cºgnome, facilmente furono dà effi scãbiati i confini dell'vna ne con

fini dell'altra, hauendo creduto, effer della maggiore, più

famofa,& più nota,quelli,ch'eran confini della minore, già

poco men che del tutto difufata.Ne fol queſto fù il loro in

gāno;mà alcuni differo della Felice quelche farebbe douuto

dirfi della Capuana:& infieme ne parlaron nel modo, che º

farebbe conuenuto parlarfi di quella Campania, la quale ef

- - fer peruenuta finalla Lucania, & al Silaró,fù accennato dà

ုံး၀ nº Strabone.Della Felice Campania dirvolea Polibio nel lib;

|- 3.appresto il fuo interprete in queſte parole. Campus circà

Capuam omnium totius Italie eſt nobilijimus, cùm ob fèrtilita

tem,tùm proptèr pulchritudinemamænitatemquè. Et appreſio.

Vrbes prætereà celeberrimas, pulcherrimaſquè Italia continet:

oram enim maritimam Sinueffani (così hà il fuo telto Greco:

non già. Sueffani.come voltò il Perotto di cui è queſta intie

ra verfione)Cumani,Puteolani colunt.itêm Neapolitant , ad ex

fremum gens Nucerina. In mediterraneis ad Septemtrionem

funt Caleni,& qui Teanum habent.(pur contro la fede delte

fto Greco il medefimo interprete quì pofe. Calatini, & Cale

mi.)Ad Orientem,& Meridiem Caudini,& Nolani.(cosi leggo

in cambio dı. Daunij : voce per error introdotta nel teſto

Greco dà copifti,douendone recar poi le ragioni) In medijs

autem campis fita eſt Capua, quæ omnes alias felicitate quon
ddff2
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dàm fuperabat. Per la quale defcrittione non ofcuramente s

facendo come vn paragone frà Captia, & le città di queſta

Campania,parche credeste, ch’ ella n’hebbe il principato;

ilche fù ben vero, mentre congiuntamente il tenne della_,

vicina regione fin alla Lucania,hauendol poi ritenuto della

fola Campania,ch'io appellai Capuana,& delle città fueron

de anch'egli ftesto per la ragione, che iuifi efpofe, ne diede

egual parte à Nola. Varrone ancora, quel fauiffimo d’ogni Varrone

human fapere, il qual mentre alle origini de' vocaboli con "º"º

troppa licenza d'ingegno pensò poter arriuare,ritrouoffene

ben molte volte allai lontano;render volendo appreſio Ser

uio fopra il lib.3.dell'Eneide di Virgilio la ragione del no

me di Capua, penfolla tale, qual non farebbe蠶 lui potuta-3

crederfi vera,fe inſieme creduto non haueffe di queita città

nella Campania Felice il medeſimo principato. Le parole di

Seruio fon queſte.Varro dicit proptèr Cæli temperiem,& ceſpi

tisfreunditatem campum eundem Capuanum, fiuè Campanum

diffum: quaſi finum falutis,& frustuum.Et dir volle l’ acutif- Seruio no

fimo Varrone dà Seruio non molto bene intefo,che Capua, ato,

creduta appellarfi dalla voce, campus.che in Greco vuol dir

curuo,& piegato, come è vn feno:hauea ottenuto fimil nome

per effer la fua Campania, quafi vn feno di faluezza, & di

ogni abbondanza. Ma à Capua non appartenne queſto in

tiero feno, fuorche nel tempo,fpiegato pur蠶 parmi, ,

che frà coſtoro debba anche riporii Frontino, il quale in vn Frontino

Frammento del fuo libro de’Limiti notò, che il campo Cã- notato 2m.
pano,ò diremo la Campania Felice,che iui dinota lo ſteffo, fi biguaınéte.

diftefe per la ſua lunghezza dà Settentrione à Mezzogior

no; ilche dà fuoi confini, che habbiamo intefi da Polibio, & *

più minutamente fidimoſtreranno appreſſo in questo me- .

defimo Diſcorſo, rifcontrati con l'aſpetto de luoghi, appar

molto vero;mà egli il蠶 del folo nome di Capua, & mo

ftrò attribuirlo alla medefima città intieramente,ſpiegando

le varie maniere,& i varij nomi, che i più antichi haueano *

vfati intorno i Limiti de'campi nel feguente modo.Primùm

duos limites duxerunt:vnum ab Oriente in Occafum, quem vo

cauerunt Decumanum:alterum à Meridiano ad Septemtrionem,

quem Cardinem appellauerunt.Et appresto. Poſteà hoc ignoran

tes maiores noſtri,nonnulli ità fequnti fiunt; vt quidam agri ma

II. N 2 gni- |
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gnitudinem,quia longior erat fecerint Decumanum. Et poi. Ve

in agro Campano,qui eſt circả Capuam,vbi eſt Cardo in Orien

texy Decumanus ad Meridiem. Benche egli potrebbe hauer

fua difeſa,dicendofi,che non per vn tal fine mentouò queſta

città fola:mà per fegnalar queſta regione col fuo nome, ch'

era più famofo del nome di ogni altra. Di più Floro,il quale

Flºrºnº** disi fatte accuratezze tenne minor conto più manifeſtámē
CO • te de' fudetti confuſe la Campania Capuana con la Feli

ce. Percioche hauea detto Liuio al lib.7. che i Campani

· ·, * inuocarono l'aiuto de' Romani contro de Sanniti,da'quali

· * nella lor propria Campania,cio è nella Capuana, l' vltima ,

volta erano ſtati rotti in vna giornata campale in tal gui

fa,che non era rimafo chi lor più fi foste opposto:& egli al

cap. 16.del lib. 1.fcriffe,che il Romano Popolo precibus Cam

pania motus:nou prò fè, fèd quod eſt ſpecioſiùs prò focijs Samni

nitas inuadit. delche io nol riprendo: mà ben l’accufo, di

quelche foggiunſe appreſſo,dopo hauer mentouato il Porto

º di Gaeta,quel di Mifeno,& quello di Baia: il lago Lucrino,

- & l'Auerno:il monte Gauro, il Falerno,il Maffico, & il Ve

fuuio:le città,Formia,Cuma, Pozzuoli, Napoli,Herculanio,

Pompei,& Capua,delle altre capo:mentre diffe, che prò hac

vrbe,ijs regionibus Populus Romanus Samnitas inuafit: effen

do ſtati i Čampani di Capua quelli,che ricorferoa'Romani,

a quali fecero la deditione della fudetta lor propria,& non

già dell'altra maggior Campania,della quale à quel tempo,

& ancordà molti anni à dietro, come dimoftrerò al fuo

luogo,non riteneuano dominio veruno : nè per quel dire.":

ijs regionibus.intefe dell' vna,& dell'altra regione : mà de'

territorij delle città antecedentemente mentouate. Mà che :
Pomponio diremo di Pomponio Mela,il quale delle trè Campanie, of:

Mei: nota feruate in Italia fin à fuoi tempi(ville ſotto Auguſto)par che

to:in più volle studioſamente farne vna fola? Egli dopò la Lucania-2
modi. feguir diffe la Campania; ilche era vero di quella, chefn apº

pellata antica dà Strabone. Defcriffe vn de fuoi confini nel

Promontorio di Minerua:& queſto era pur vero: mà della a

Campania Felice. Finalmente la restrinfe di quà del fiume »

Volturno,oltre del quale era ancor vero 3 che non peruenne

quella dà me cognominata.Capuana.Le fue parole nel cap.2.

del lib.2. fon queſte. Pestanusfinus. Paſium opidum, silarus
«ከሰከⓊ{§
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amnis, Picentia, Petre, quas Firenes habitauere, Minerua Pro

montorium:omnia (altrimente..opima.) Litcanie loca. Sinus Pu

teolanus: Surrentum, Herculaneum , Vefuuij montis afpeffus,

Pompeij, Neapolis, Puteoli, lacus Lucrinus; G Auernus, Baiæ,

Mifenum:id nunc loci,aliquandò Phrygii militis nomen: Cumæ,

Liternum,Volturnus amnis,Volturnum opidum: amana Campa

nie loca.Si può leggere in tanta diitintione di luoghi mag

gior côfuſione di queſta: Mà veggiagno,fe Per auuentura fia

vero,che in alcun tempo il fiume Volturno fù di queſta Cã

pania Felice il confine verfo queito ſuolato. *

III. Confine della campania Felice

ver/o Occidente.

Raccontando Tolomeone lib.3.della Geografia alla Ta- Questº cºn

uola 6 di Europa i nomi de luoghi marittimi de Campa- ***4:

ni;& feguitando l'ordine dà lui offeruato, comune à tutti i篇::

Geografià mentouar prima quelli del lato di Occidentee,燃﹑:

fempre camminando verfo Oriente, poſe nel primo luogo fiume Liri,

la bocca del fiume Liri; dal quale diuerſamente Strabone », ait: in si
Plinio Secondo,& prima di effi Polibio:riferitià dietro in- пиеfа.

varie occaſioni: differo, questa medefima Campania hauer

principio då Sinueffa,doue hoggi è il caſtello appellato. La

Rocca di Mondragone. Siche reſtringendo coltoro alquanto

queſto fuo confine, il dilatarono di alcun miglio di là del

Volturno », al quale ſpatio corriſponde poi fră terra perla

obliquità del medefimo fiume,& de circoſtanti monti altro *

ſpatio maggiore. Mà fe aldire di Seruio ftar vorremo, di là *

dei Volturno fù il Latio nuouo;il quale nelle Chiofe fopra » ::
il lib. 1 dell'Eneide di Virgilio laſciò ſcritto,che Latium du-funzjºnas

plex eſt; vnum à Tiberi vfquè Fundos:aliud indè vfquè Voltur- ue distefero

numSiche queſto fiume fù egualmente termine, della Cam- i +"""""

pania minore,che della maggiore;& il Mela per queſto ver- “

fonon diffe cofa då altri non approuata. L'approuò anche

få moderni:mà tacque i nomi dell'vno,& dell'altro autore: .

il Ciuuerio al c. 1. del 14. dell'Italia;portandone in teſtimo
101O fol quelle parole di Liuio al 1.22. Fabius Cafilinữ occupat

modicis preſidiis ; que vrbs Volturno fiumine dirempta, Faler

*um à Campano agro diuidit le qualidà lui poi furono 9
- - ۹۰------------------------ - &

,
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fate nel feguente cap. 5. in tal modo. Certè non tàm vrbs,

quàm ipfum fiumen ad hoc muneris commoda erat . fed interim

tamen vrbs in medio Falerni, Campaniquè agri pofita erat,

quod voluit indicare Liuius hauendo di più creduto, quetta ,

defcrittione effere ſtata più antica di quella,onde la medefi

??:“: ma Campania fu diftefa fin al fiume Liri. Mà a Seruio fi op
º per accor

ta offerus

tione.

pone, come ben notò il Beroaldo,non fol Plinio Secondo,il

quale chiamò Sinueſła4rtremum in adietfo Latio;& foggiun

fe,che hinc felix illa Campania eft:mà Strabone ancora nel lib.

5 che appreſſo il fuo interprete non parlò diuerſamente,di

cendo . Nunc quidem ora maritima ab Oſtia Sinueſjam vſque

Latium appellatur. Etalquanto appreſſo. Deinceps puſi Latium

Campania eſt,iuxtà mare porresta l’autorità de quali è mol

Seruio illu- to maggiore della fua.Ne per ſua difefa io faprei penfarmi

ftrato,et di- altro,fuorche mentre i Romani, già penetrati in queſte par

felo.

Il campo

ti,non haueano ancora compita la defcrittione della Cam

pania Felice,hauendo tuttauia ottenuti i luoghi frà’l Vol

turno,& il Liri; aggiunſero al Latio quel medefimo tratto

fra ſ’vno,& l'altro fiume, del qual poi attribuirono alla fil

detta Campania la parte Orientale dal Volturno fin à Si

nueffa,come dà quelchefoggiungerò apprefſo, appar molto

ragioneuole : fe pure dir non vorremo,ch'egli ſcambiò l'vn

fiume nell'altro per error di memoria,non dimente. Mà al

Cluuerio non può quel luogo di Liuio giouar gran fatto; il

quale di più fi perfuafe,che i Romani poſtquàm bùc arma fita,

imperiumquè intulerunt, limitem ab hac parte conſtituerunt Li

rim amnem;qua ratione omnis Falernus ager,& quidquidinter

Lirim,& Volturnum fitum eſt,Campanie titulo acceſſit. ilche »

in parte è vero; mà dal Melavna tal dilatatione della Cam

pania,ò non fù accettata,ò non fù conoſciuta; nè altro può

crederfi di Seruio,s'egli non venga efpoſto nel fudetto mo

do, al quale ne perciò il dire del Cluuerio è affai ben con

corde;fiche non farà inutil cofa, che della fudetta fua opi

nione à parte à parte fi ragioni. -

Etper conto del dire di Liuio, chi potrà far il Cluuerio

Gieºº * ficuro,ch' egli per campo Campano. intefe di quella Campa
//sto dal

Falerno, f
2 nia, della qual parliamo più tofto che di quel campo, altre º

ai mua,s'a; volte purdà lui detto.Campano il quale füdi queſta medefi

la del Vol- ma Campania Felice afiai minore,& come notai nell'ante
*

፥፴ፃሥ）0.
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cedente Difcorfo,fù propriamente il territorio Capuano?Di

più:donde prenderà argomento, che il fudetto Campano

campo non fia quel medefimo,altre volte nello ftesto modo

pur dà Liuio mentouato& deſcritto di là del Volturno,fiche Liuio in ?

debban Crdejuid Falone'algolo di Ca್ಲಿ
filino più toſto che dal corſo di quel fiume:Le fue parole nelஆய

lib. 1 o.fon queſte. In Samnio noui exercitus exorti ad depopulá- rifiutatº3

dos Romani Imperij fines per Veſcinos in Căpamum, Falernum

què agrum tranſcendunt,ingentefquè predas faciunt. Et appref

fo. Fama de Samnitium exercitu, populationibuſquè Campani

agri,ad tuendos focios conuertit.Et di nuouo. Magnum ea popu

latio Campani agri tumultum Romæ præbuerat . Nè quiuifo

lamente Liuio,mà nel lib. 22. ancora dimoſtrò il medefimo

Campano campo congiunto al Falerno,& di più al Caleno,

che furono ambidue in quel tratto di là del Volturno:intro

ducendo Marco Metilio,Tribuno della Plebe, à dire, Canu

panum,Calenumquè,& Falernum agrum peruaſtatos effe,feden

te Caſilimi Distatore: & intendeua de' danni fatti per quei

luoghi dà Hannibalela prima volta, che paſsò in queſte »

parti;quando per teſtimonianza del medefimo Liuio, non

che di Polibió al lib.3-gli fù impedito dallo ſtello Dittato

re, Fabio Maffimo,di poter paffare di quà del fudetto fiume,

laonde fù coſtretto ritornarfi in dietro per la medefima via,

ch’ hauea fatta al venire.

Mà paffiamo all'altra parte della opinione del Cluuerio, La capanis

per la qual egli afferma, che la dilatatione della Campania Felicº fº?

Felice auuenne,dopò che i Romanibùc armafua, imperium-::* |

què intulerunt. Io hauerei voluto faper dà lui, fe i Romani, #ffff;"|2 |

effendo penetrari due volte con le loro armi in queſti luo- sinueſa in

ghi:la prima quandoprefero la difeſa de' Capuáni contro ::::::::

de Sanniti nell’anno 41o. della fondatione di Romą la fè-*" ":";
conda,quandodopo 132.altri anni foggiogarono r.

mi Capuani nel tempo della ſeconda guerra Catag

in qual tempo egli pensò che difieſero la Castësh:
Volturno final Liri:Tralafciando,che non à quél fium

priamente:mà appreſſo Sinueſia il ſuo termine colfgeard

come Strabone, & Plinio Secondo han palefementes :ee

maggiore accuratezza di ogni altro dichiarato. Et egli for:

fedetto hauerebbe nella feconda; percioche nel cap: *. del

- - - III: - lib-3:
}
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lib.3.dell'Italia non hebbe altro più antico rifcontro della

dilatatione del Latio nuouo di quello dell’età di Tiberio

Gracco, dà lui offeruato in alcune parole del Dialogo di

Cicerone,intitolato. Il Bruto il qual Gracco fù vcciſo dopo

ș78 anni della cattiuità di Capua,che fiù di Roma il 62o.hel

qual tempo anche caderebbe in fua opinione queſta am

pliatione della Campania, non conofciuta dà Pomponio

Mela, & dà Seruio , fe conoſciuta, certamente tralafciata;i

體 ci defcriffero,ciaſcun per la ſua parte, che il Volturno

ù egualmente fuo, che del nuouo Latio comun confines.

N? fa nel Mà io in prima non gli confentirei cosí baffa età del mo

***“” derno Latio,la cui naſcita,dimoſtrerò appreſſo,effere ſtata ,

più antica intorno à 17o.anni.Et dopo queſto gli opponerei

Il cluuario Feíto il qual notò per Prefetture di egual forte, Capua, Cu

rifiutaro." ma,Cafilino,Volturno,Literno»Pozzuoli, Acerra,Suestola_s,

- Atella,& Calatia:tutte città, non trahendone nè pur Calatia,

come auuertij nel Diſcorſo antecedente, & in queſto al fuo

luogo ne ragionerò più à diftefo, collocate di quà del Vol

turno;le qualida'Romani furono ridotte à quel comun mo

do di gouerno,feben fi offerua, quando i Capuani caddero

nella fudetta loro cattiuità,& fciagura;fiche la Campania »

Feſto illu- non diuenne à quel punto maggiore. Et queſto in vero par

ſtrato. mi affai certo:douendo noi auuederci,che non altro legame

congiunger fuole varij luoghi in vna prouincia, ò vero re

gione,che quello d’imporfi loro vn fol magiſtrato : ò pure »

vn medefimo, & fol modo di gouerno publico; come per

darne vn'effempio famigliare,all'hora che l'Imp.Hadriano

quatuor Confulares, come hà Spartiano nella fua Vita: per

omnem Italiam Iudices conſtituit;anche maggiormente difte

fe la Campania,di quelche Auguſto hauea defcritta la fua

* , - primáregione. Pur s'egli torcer voleife altroue ildire di Fe
-- z.** ito,che riſponderebbe allo ſtefio Liuio, il quale nel lib. 26.

regiſtrando i varij decreti,fatti dal Romano Senato nella.»

cauſa de'fiidetti vinti Capuani,dimoſtra,che à i meno col

* - peuoli di tutti gli altri füpermeflo di habitar frà ‘l Voltur

: no,& il Liri;& in altri luoghi à gli altri, ſempre più, & più

- , **, lontani dalla loro città, fecondo il grado del loro errore_s3

- డio ille. Certamente in queſtadiuerſità di pene parmi che fi ricono

fato, " fca non ambiguamentealcuna varietà di regioni. Le ్వ
TOIC

|- ל
-

..?

;



zo Ι Δ C ο Κ Δ' ο ΙΙ. τος

role fono le feguenti. Campanos omnes, Atellanos, Calatinos,

Sabatinos(quetti non appartengono alla Campania, che fu

rono Hirpini)extrà quàm qui eorum aut ipſi, aut parentes eo

rum apàd hoftes effent, liberos effe iufferunt;ità vt nemo eorum

ciuis Romanus,aut Latini nominis effet; neue quis eorum, que

Capuæ fuiſſent,dùm porte claufe effent,in vrbe, agrouè Campa

no intra diem certum maneret. Locus, vbi habitarent,trans Tibe

rim,qui non contingeret Tiberim,daretur. Qui nec Capuæ, nec

in vrbe Campana, quæ à Populo Romano defeciſſet, per bellum

fuiſſent , eos cis Lirim amnem Komam verfus; qui ad Roma

nos tranfiffentspriuſquàm Annibal Capuam veniret, cis Voltur

num amouendos cenſuerunt. Fin quà Liuio. Adunque al Clu

uerio rimarrebbe à dire,che il Latio nuouo di là, & la Cam

pania Felice di quà del Liri,ò fia di Sinueffa, fu da Romani

diftefa frå quelli 132.anni, ch'erano ſcorſi dalla prima libe

ra deditione alla feruitù de' Capuani. Dalche nè io punto

mi allontano:mà è lontano pur troppo il creder fuo dà que- Mafà set.

ita opinione; per la quale egli per ógni modo farebbe co-":::" Pi*

ftretto acconfentire,che al tempo di Fabio Maffimo: quan-“

do dicefi dà Liuio, che Cafilino estendo diuifa per mezzo

dal Volturno, diuideua il campo Falerno dal Campano: ne II Clauerio

il Volturno, nè Cafilino erano confini della Campania, di rifiutato di

cui parliamo,s' ella già per alcun tempo innanzi di quella-, nuouo.

guerra era peruenuta fin al Liri;fiche la fua ſpoſitione al fu

detto dire del medefimo autore non può ammetterfi à pat

to įveruno : come nè anche riman certa, benche la dilata

tione della Campania foffe feguita dopo la fudetta calami

tà de'Capuani,alla qual precedette quel fatto di Fabio di al-.

cuni pochi anni. |- -

Lafciando adunque cioch'egli fi habbia detto, ò che fa- lºgspanie

rebbe ſtato per dire; & ricercando da per noi foli: fecondo ::::
quelche può per fe fteffo parer più vero, qual cofa debba-, "penur:

crederfi del tempo,nel quale i Romani haueffer deſcritto il no prima -

confine della Campania Felice in Sinueffa, ò fe piace nel Li- della feedde

ri;io veggio, che Liuio parlando di accidenti, i quali prece-:"
dettero di molti anni la feconda guerra Cartagineſe, più di“”

vna volta le attribuì alcuni luoghi,ch' eran di là del Voltur- Liuio in ,

no con non ofcuro dire. Scriffe egli nel lib.9. che nel Confo-più luoghi

lato di Lucio Poſtumio, & di Tito Minucio, cio è nell'anno illuſtratº:
** - III. O di -

|
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di Roma 443 il qual era l'ottátefimofettimo prima del ve

nir di Hannibale in Italia » eodem anno in campum Stellatem

agri Campani Samnitium inturfiomes fiffe. Nè è dà dubbitar

fi,che lo Stellate fù di là del fudetto fiume, nel qual tratto

altra volta nel lib. Io con più aperto ragionare defcriffe la ,

Campania,vfando il ſuo proprio nome, mentre raccontan

み doi danni,fatti pur da Sanniti dopo noue anni nel medefi

mo campo Stellate parlò nel feguente modo. In Samnio no

ui exercitus exorti ad depopulandos imperij Romani fines per

Veſcinos in Cápanum, Falernumquè agrum tranftendunt, in

gentefquè predas faciunt. Et poi.Parte cure exonerarunt Sena

tum L. Kolumnii Confulis litere, quibus cafos, fufofļuè popula

tores Campanie,cognitum eſt. Et di nuouo nell'anno ſeguen

te Tres fcriptos hoſtium exercitus : vno Etruriam, altero popu

lationem Campanie repetistertium tuendis parari finibus,fama

eſt. A' quali luoghi parmi che poffa aggiungerfi quell’al

tro, ch’è ſimilmente nel fuo lib.22. & appartiene å tempi

della guerra di Hannibaleprima che feco haueffer congiun

ta amicitia i Capuani; quandò per Allifanum, Calatinumquè,

cr Calenum agrum in campum Stellatem defendit.& faccheg

giandolo infieme col vicino campo Falerno, fù con quel fa

mofo ſtratagema tenuto à bada dal Dittatore Fabio Maffi

mo,che era venuto ad oppofigli con molta preſtezza: mor

morando di lui intanto i fuoi foldati,i qualifestinari ad pro

bibendam populationibus Campaniam,crediderant.

få deſcrits Mà in qual riftretto tempo collocheremo noi queſta am

:::* 4: pliatione: Il Sigonio,il quale nel cap.7. del lib.1. De antiu.

数﹑z Italia pensò che al Latio antico fù aggiunto dà Romani il

inans ag nuouo frà la guerra Tarentina,& la prima Cartagineſe:cio è

quella della frà l'anno 472.& il 49o.di Roma:facilmente lo ſtefio della

***** Gamº- nuoua Campania creduto hauerebbe. Percioche per altra »
paniae maniera,come hòauuertito anche à dietro, il nuouo Latio

farebbe itato diftefo fin alla Campania più antica;&al Vol

turno;& vera farebbe la fentenza di Seruio,che fi è veduta »

dà Strabone,& dà Plinio apertamente rifiutata;nè men vera

ZWen få dopo farebbe quella di Pomponio Mela ch’è dal vero altrettanto

i: :::::: lontana:Mà ionon veggio qual batteuole argomento potè
Tarentina: hauer il Sigonio del creder fuo: fe i Romani fin dall'anno

za alcuni del Confolato diLucio Volunnio,& di Appio Claudio, am
ønns fºrterø, · · · · · - - |- bi
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bidue Confoli la feconda volta, il qual anno fù di Roma il

457.hauean già mandate due loro colonie : vna in Mintur

no sù la bocca del fiume Liri,& vn’altra in Sinueffa, come »

notò Liuio nel lib. Io? Oltreche fe non conuien darfi diuer

fo tempo alla defcrittione del nuouo Latio, che alla defcrit

tione della nuoua Campania, farà forza, che l'età del Latio

nuouo fi creda di alcun anno più antica di quelche fe ne »

perfuafe il Sigonio;& cheancor quella della nuoua Campa

nia fi alzi ſopra l'anno 448. di Roma, fin dal qual tempo i

Romani hebbero interesti in quel tratto di là del Volturno,

come fi è intefo dà Liuio, alla qual contrada egli attribuì

per quel tempo vn tal nome,onde non permette di poterfe

ne penfar altro. Et in vero i Romani,de quali non può farfi

lite,che furono gli autori,così dell’ vna,come dell'altra nuo

ua regione,eran già diuenuti fignori del campo Falerno fin

dall'anno di Roma 413.quando il tolfero al Capuano Po

polo in pena di hauer congiunte le fue armi co Latini, &

co'Sidiciniloro inimici, dopo trè anni, che prefa hauean la

fua difefa contro de medelimi Sanniti,come racconta Liuio

nellıb.8.in queſte parole. Latini,Capuaquè agro multati. Lati

nus ager, Priuernati addito agro, & Falernus, qui Populi Cam

pani fuerat,vfquè ad Volturnum fiumen Plebi Romanæ diuidi

tur.& haueano fatto acquiſto di Cales,città nello ftesto trat

to,dopo cinque altri anni,nell'anno 418.laonde poi nell'an

no feguente vi mandaronovna loro celonia,delche ragionò

il medefimo autore nel predetto libro. Non conuiene adun

que riputar più nuoua de' fudetti anni queſta nuoua Cam

pania,la quale di là del Volturno, congiunta col nuouo La

tio in Sinueffa, conuenne che haueffe abbracciata Cales, &

il campo Falerno,il quale fin al Volturno perueniua. Nè pa

rimente effo nuouo Latio fi dee di molti anni creder più

nuouo della conquiſta fatta da Romani delle città degli Âu

foni;cio è di Sueffa,appellata per altro modo Auſona di Ve

fcia,& di Minturno,collocate frà"! Liri,& Sinueffa , le quali

peruennero in lor potere nell'anno del Confolato di Marco

Petilio,& di Caio Sulpitio,che fù di Roma il 439.& in Suef.

fa mandaronovna loro colonia nell'anno appreſſo; & dopo

altri anni 17. mandarono quell'altra,mentouata à dietro,in

Minturno, delche è autor Liuio nel lib. 9. & nel lib. 1 o. le s

III. CD 2 cụi

II_Sigonio
rifiutato.

Quando i

Romani bas

ueano fatti

varij acqui

fi nell'vna,

E9" nell'altras

regione.
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, cui parole non parmi neceffario di riferire. -

I* Cºpaniº , Maio mi auueggio potermifi con le mie ſteffe armi mtio

ஆ# uerguerra;percioche ſe il campo Falerno prima che foffe »

cor prima » paffato in dominio de' Romani, fù in potere de' Capuani,

dell'acquifo che l'haueãtolto,come al fuo luogo ſi dimoſtrerà,à gli Au

fattone da foni, appellati anche Aurunci; conuien dirfi, ch'egli ancor

****** prima fu compreſo nella Campania, la qual perciò molto

più anticamente douette ellere ftata diftefa oltre il Voltur

no.Anzi fe attender vorremo quelche Liuio nel lib.7 poſe s

in bocca degli Ambaſciadori Capuani,all' hor che richiefe

ro i Romani del loro aiuto contro de’ Sanniti, certamente »

ella in quel tempo perueniua fin al Liri,& alle contrade de'

Volfci,ch'erano da quell'altra ripa del medefimo fiume,le »

quali differo, che fole rimaneano frà la loro, & la Romana

regione. Le parole degli Ambaſciadori fon quette . Æquis,

Volstijąuè, eternis hoſtibus huius vrbis (parlauan di Roma)

quandocumquè fè mouerint,ab tergo erimus.Et apprefio. Suba

ffis ijs gentibus,que inter nos, vofquè funt, quod propediệmfu

turum fpondet,& virtus,& fortuna vefira,continens imperium

Liuio, & Eff":"": babebitis. Ne diuerſamente dà queſta defcrit

#:;$. tione hauea il medefimo autore in ſua perſona nello ſteſſo
- cando con- libro alquanto prima deſcritto il Falerno congiunto a Vol

cordi. fci,ragionando de' Galli,vinti da Romani nel campo Pon

tino, i quali primò per Volfos, Falernumquè agrum diffipati

funt;inde Apuliam,& mare Inferum petierunt. Laonde ancor

Plinio Secondo congiunfe in vna continua riuiera i loro li

di,& quelli della Campania,quando nel cap. 5. del lib.3 pré-.

dendo à deſcriuer l'Italia,così hebbe à dire . Italia debinc,

primiquè eius Ligures,mòx Etruria.Ymbria,Latium, vbi Tibe

rina oſtia, cº Roma terrarum caput.ſexdecim millia paſſuum in

teruallo à mari. Volfeorum poſteà littus » C Campania, ſ'iccnti

num indè,& Lucanum, Brutiumque, &c.Io nondimeno non sò

se gli auto comprendere, quandoche tutto ciò ſia pur vero (& vero il

rische ne dá- crederò,fe effer vero fi ftimi, che i fudetti autori habbiano

:::::::: con offeruata proprietà parlato) che non poſla effer ancor

:::::::::* vero, che i Romani dopo il primo acquiſto: di queſte con

paſiats, trade,le haueffero defcritte in vn altro lor ntiouo modo; po

fciache effi anche portarono il Latio (nèè chi ne dubbiti)

oltre i Volfci fin à Sinuesta di quà del Liri. Et απει: -
- qua

-_
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qualpiù nuouo modopuò immaginarfi di queſto; ch’ellen- ātnidimens

do rimafa in dominio de'Capuani la loro Capuana Campa- "feſ" dz;
nia fin al Volturno,di cui ritennero dopo la loro deditione »劉駕^à

à Romani fin al tempo della feconda guerra Cartaginefe , nuwun.

piena fignoria, ilche per teſtimonianza di Liuio nel paflato

Diſcorſo hò notato: tuttauia la contrada di là del medefi

mo fiume fin à Sinueffa fù attribuita ad vna altra nuoua, &

maggior Campania defcritta di altra maniera, la quale s

nondimeno abbracciò con la fudetta Campania minorcan

che il reſto della maggiore fin al Promontorio di Sorrento,

alla quale fi è detto,che conuiene il nome di Campania Fe

lice : Mà come queſto ſtarpoffa, non mi è permeffo dimo

ftrar prima,che del fuo confine dallato Meridionale io hab

bia ragionato.

IV. Confine della Campania Felice_,

verſo Mezzogiorno.

Furono dà queſto lato,fe il dir fi attende di Polibio nelle In questo cổ

parole del ſuoiib:3 recate alquanto à dietroi Nolani: ilche #:::::::
di quel Meridional lato,che volgefi verfo Oriente, è ſenza »4 Woiani, er

alcun contrafto affaivero. Mà percioche in capo del mede- pià oltre i

fimo piano campo,il qual perlunghezza peruiene ancor più W“ri”

oltre verfo Mezzogiorno, furono, & tuttauia fono di là del

fiume Sarno i Nucerini,della cui regione frà gli antichi fù

alcun diſparere;non di altri,che di esti quì mi conuiene ſpe- „...„..

cialmenteragionare. Et già il fudetto Polibio fi ſcorge ha-醬 -

uergli attribuitià queſta Campania, che diciamo Felice »; pomp:3

quãdo parlò del fuolato,ch’è bagnato dal mar Tirreno;co- Mela, &

me ancor veggiamo hauer fatto Strabone,che la diftefe dal Pliniº se-,
Promontorio di Sinuella à quello di Minerua, ò diremo diஐ: con

Sorrento,da quali autori non fentì diuerfamente Pompo- coral,

s nio Mela:benche nel reſto dà effi difcorde;hauendo comin

ciato il racconto della ſua marittima, & amena riuiera dal

medefimo Sorrentino Promontorio. Et finalmente lofteffo

nefcriffe Plinio Secondo defcriuendo nel cap. 5. del lib. 3:

vn per vno i luoghi dell'intimo fuo feno,il quale di Napoli

diftefo alquãto verfö Oriente,poi fi piegavérfo Mezzogior

no.Le fue parole fon queſte. Litore autèm hoc Neapolis, Chal
- ci
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tidenſium & ipfa,Partènope à tumulo Sirenis appellata. Her

culanium, Pompcij,haằd procul ſpefiante monte Veſuuio,alluen

te verò Barno amne,ager Nucerinus, & IX. millia paſſuum à

mari ipfa Nuceria, 3 urrentum cum Promontorio Minerue,Si

ዦ6አን!ፊዅ） quondàm jede.Et alquanto appreilo.A Surrento ad Si

cae az „uri larum amnem X4 i .mil paftum ager Picentinus fuit. Mà non

sé ſºno ºf così fece Toloineo, il quale, fe oltre Sinueſia, & il fuo Pro

clust per lo- montorio ditato queita Campania fin alla bocca del fiume

*: #::te:... Liri: all'incontro, quaſi ritogliendole altrettanto paeſe, quã

μα". to le hauea ingiuitamente conceduto, la riitrinfe di quà del

|- Promontorio di Minerua nella bocca del fiume Sarno; fiche

n'eſcluſe Sorrento,& Nocera perciò dà lui attribuite alli vi

cini Picencini . Le fue parole appreſſo il fuo interprete fon

queſte.Campanorum finilitèr iuxtà Tyrrhenum pelagus. Liris

fluuii oſtia, Soeſja(fcriuati. Sinuefa.ch'egli poi ripofè Sueffa .

frà le città medicerranee ſecondo il vero) Volturnum, Cume,

* Liternum (Literno qui non è al fuo luogo, per non efferne s

ſtato ben conoſciuto il lito ne anche dà altri Greci autori,

come dimoſtrerò poi) Mifenum,Puteoli, Neapolis. Picentino

rum fimilitèr iuxtà Tyrrhenum pelagus. Sarni fiuminis ofttum,

Tolomeo Surrentum,Minerue Promontorium &c. Così Tolomeo. Egli

difefo,& il- nondimeno ben pare hauer così fatto,come per vn fuo pro

lastrato. prio,nè biafimeuol coltume:quandoche alcũprenda nel me
defimo riftretto mcdo à far l'intiera,& vniuerſal defcrittio

ne della terra,chiudendo le regioni frà i corfi,& le bocche »

de' fiumi.Et di più l'hauer ciò commesto nel defcriuer que

íta Campania,ò vero, come egli all'vfo Greco diffe, queſti

luoghi de' Campani:ề tanto men dà riprenderfi, quanto che

di picciolo ſpatio fon diuerſi i termini,dà lui poſti,dà quel

li dimoſtrati dagli altri;feruitofi anch'egli : benche per al

troverfo:della maniera di defcrittione, ch'io già diffi, po

terfi chiamare, ragioneuole. Mà à Romani più ragioneuol

?: ait: parue defcriuerlafecondo quelle altre fue naturali condidà Romaní. tioni, che notai à dietro; onde il ſuo piano campo, raccolto

in vna regione, non interrotta dà alcun monte; mà dà effi

chiufa;nè riftretta frà due fiumi,frà quali n'eran trè altri : il

Saone il Clanio,& il Volturno di tutti il maggiore: con giu

fta raffomiglianza potè appellarla Varrone finum falutis, cff"

frustuum pergli fingolari fuoidoni, che vi hauea raccolti

|
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con mano ſopra ogni mifura liberale la fauoreuol natura_3.

Fü adunque il fuo vero Meridional confine quello,che ne di

moſtrarono i fudetti primi quattro autorinė farà inutil di

ligenza andar hora ricercando, come del ſuo confine verfo f

Occidente habbiam fatto, anche il tempo della ſua prima

iſtitutione.

Haueano i Romani fatto acquiſto della Capuana Cam- Le guerre-5;

pania nell'anno 41o. della loro città per la deditione de'Ca- "fattafcº

puanische n'erano ſignorii quali gli haueano inuocati alla ::::::::.

loro difefa contro de Sanniti, come per teltimonianza di :::::::::

Liuio nel lib.7.ė ben noto. Et effendoſi frà l'vna, & l’altra feſa de ca:

gente per queſta cagione attaccata fiera, & lunga guerra, puani , al.,

nella quale concorfero i Sanniti del Sannio intero : furono :rincipiofu
- - - - - - - * _ _ _ • • • • v : rono intorș9

i primi lor fatti di arme,& in quel principio i più frequenti, Сария.

ne’ luoghi intorno Capua,per la cui Campania fi combat

teua;onde dal Romano Confole Valerio Cornofurono rot

te la prima volta in campal giornata le Sannitiche legioni,

che gli fi erano oppofte,appreſſo il monte Gauro:eò namquè,

dice Liuió omnem belli molem inclinaturam cenſebant.Ne per par „da

ciò ceffando le loro ſcorrerie,ſpecialmente dal lato di Suef. „ste gaur,

fola, nel cui piano cãpo,comeracconta il medefimo autore er verfo

nel lib.8.altra volta poi gli fteffi Sanniti sfidarono i Romani surſele :

à commetter nuoua giornata: furono in Capua, & nelle »

città vicine,diſtribuitialle ſtanze buoni prefidij di Romana

foldatefca;& à forte a Romani Confoli, fecondo il loro co

ftume,più volte, fe io non erro:come che dà Liuio non fe ne

parli efprefſamente più che vna volta fola : fù la cura, & la

difefa della prouincia di Campania per quei primi anni de

itinata.Era in quel tempo in poter de Sanniti Nola,& la vi
|- |- * * Et verfo

cina regione hauendola effi ottenuta per yn modo horapo-:

co noto, del quale nel quarto Difcorſo dcuerò à diftefo ra- era cítié de

gionarc; & gli Acerrani, la cui città era in quella frontiera, medefini

hauendo,come io ſtimo, con le loro opere,& col patire ſpef. 34*""·

fi,& graui danni ben meritata la beniuolenza de' Romani,

ottennero la loro cittadinanza nell'anno 421, ilche ſimil

mente nel fudetto lib.8. fù notato dal mentouato autore ».

Così adunque parmi,che la Campania Felice oltre i confi

ni della Campania Capuana dà quel lato non prima fu di

ftefache finalmente Nola non fù conquiſtata dal ్యం
IᏤ. - -" -- - » on
|
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Della qua. Confole Caio Iunio,ò come differo altri, che furon mento

Bºsº di Nº- uati dà Liuio nel lib.9, dal Romano Dittatore, Caio Pete

赏 lio, nell'anno 44o nel qual corſo di vittorie di là à pochi

2:#ae. anni, nell'anno 445, il Confole Quinto Fabio conquiſtò

fcriſºrola , Nocera, dopo ellere ſtato nell'anno antecedente il fuo ter

Cºmpania- ritorio danneggiato da foldati dell'armata Romana, la

***** quale,fpinta dalla tempeſta,era peruenuta in Pompei. Que

fta mia congettura,s'io ben penfocammina affai bene;fiche

fefrà gli ftefli anni, come non è ancor molto fi e veduto,

auuenne la conquiſta delle citta degli Aufoni di là del Vol

turno final Liri,poſſiamo ſicuramente perſuaderci, che non

trafcorfe gran tempo » che egualmente la dilatatione del

nuouo Latio fin à Sinuella, & quella della Campania Felice

final medefimo Promontorio:& dallato oppoſto final Pro

montorio Sorrentino furono in vna fola deſcrittione com

pite. Et di quà viene à confermarfi, che per ragioneuole,&

proprio lor parere,& non già per altra cagione, i Romani

non la dilatarono ne dall' vno, nè dall'altro lato oltre i fu

detti fuoi naturali confini, hauendo ben potuto farlo; po

fciache fra gli ftesti anni anche trasferirono dal Piceno, co

me fi notò nel Diſcorſo precedenteşi Piceni nella regione »

che poidal lor nome fù detta. Picentini. & fermamente era

ftata dà lor tolta a’ medefimi Sanniti: Per queſta maniera

infieme ci fi fcuopre, ch'hauendo effi anche aggiunto all'

acquiſto della Campania Capuana il reito delle vicine con

trade, rinchiuſe frà i fudetti due Promontorij, le appellaro

no con queſto medefimo fol nome di Campania, in gratia

della lor prima fignoria: fe pure non fia più vero, che ſecon

do il lor coitume,notato dà Strabone al lib. 5. per lo quale »

effi rerum potiti (fon parole del fuo traduttore) cùm colonos

in varia loca emitterent,nomina tamen eorum, qui priùs ibi ha

bitauerant,conferuarunt.|non hauendo mutati i nomi de'po

poli delle regioni d'Italia di là di Roma : parimente riten

* nero,non dilatarono,il nome di Campania,il quale della in

tiera più antica Campania, diftefa fin al Silaro, fecondo il

... dire del medefimo autore, era tuttauia frà fudetti confini

Nºn, per: rimafo. Delche cioche fia;io nel reſto hò per fermo, & ne.»

::::::: ragionerò copioſamente nell'vltimo di qüesti Diſcorfi, che
Ꮯ {{1ALسو . - - - -

::::: i Romani non del tutto confuferoin vna regione la Cam

- pa
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pania Felice,& la Capuana;mà perfuadomi, che ne confer

uarono qualche diſtintione , per la quale anche per molti

altri anni appreſſo la peculiare defcrittione della Capuana

rimafe ; fiche potè conferuarfene quella notitia,che al ſuo

luogo fe n'è data. Et di quà s'io ben penfo, vien congiun

tamente refa batteuol riſpoſta alla dimanda, che à dietro fi

propoſe:come ſtar poffa, che nel defcriuerfi la nuoua mag

gior Campania,non foffe ella ſtata difufata dà Romani. Et

di queſto hora baiti.

V. Confine della Campania Felice

verſo Oriente, é ver/o Set

tentrione.

Mà come farà poi vero quelche dà Polibio ne’ſuoi vol- Par in qas

gati teſti ci viene affermato;che dal lato di Oriente appref. Aº cºnfine di
fo a' Nolani erano i Daunij, che fono i Pugliefi,per troppo Ոe»ְי

grāde interuallo,ſenza veruno diſparere di ſcrittori,dà No- 5####

la,& dalla Campania Felice lontani: Certamente quella let

tione è accettata,non folamente dal Perotto, mà dal Cafau

bono nella fua verſione,il qual nelle cofe di Geografia heb

be molta lode per le Annotationi dà lui fatte fopra i libri di

Strabone Crederemo, forfe, che la medeſima Campania då

Polibio defcritta,fii poi rinouellata dall'Imp.Hadriano,ou

de ella di nuouo peruenne fin ad Equo Tutico, & alla Pu

glia? Il Cluuerio nel cap. Io del lib.3.dell'Italia, ragionando II Cluerie

di Sinueffa,& riputando quel nome di. Daunij. effer corrot- notato di

to,foggiunge,che nulla ratione intelligi debent Apuli, cùnº de Più colº.

vna Campania difertus Polybio fit fermo;qui verò tandèm ba

bendi fint, haùd facilè quis dixerit; adeò nulla Campania popu

lorum appellatio iſti vocabulo eſt aliquo modofimilis.Così egli,

il qual non hebbe notitia della Campania di Hadriano, co

me auuertij,quando ne ragionai,& perciò niega,che per al

cun tempo furon mai congiunte queſte due regioni Et in

vero Polibio non parlò di quella si larga deſcrittione , ha

uendo rinchiufa la fua Campania frà i Sinueffani, i Cuma- Efende ve

nii Pozzuolani,i Napoletani,i Nucerini, i Caleni,i Teanefî, :5 sija.

& i Nolani;nel mezzo de quali diffe effer Capua, città già ronº i cau

più felice dell'altres mà il Cluucrio negar non douea, I Hས པ dini,

P T1C113R *
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nella medefima Campania non era alcun popolo di fimii

nome,effendo ſtati nel fuo confine,appunto verfo Oriente,

& aflai vicini a'Nolani, ſenza fraporuiſi altro popolo,i Cau

-- dini (vocabole nella Greca ſcrittura ſimiliffimo à quello di

Polibio Daunij) i quali furono gli habitatori di Caudio, città de'

°°***“º Sanniti, doue hora e Arpaia . Adunque hauendo egli ra

gioneuolmente creduto corrotto quel nome,ben hauerebbe

potuto penfarne queſta emendatione;la quale io ſtimo tan

Strabone. “ più vera:quanto ella e del tutto anche a mếte di Strabo

::f:g:ho nesil quale nel lib.5.fcritiefe fi leggono le fue parole appref.

à Polibio fo il fuo interprete Latino,che effendo la Campania chiufa

concordi, frà i due Promontorij,mentouati più volte, circùm eam ia

eent cùm tumuli terrefertiles,tùm &amnitum,Ofcorumq; mon

tes-frà quali montineffun negherà,che giace Arpaia. Con

fermaſi di più la medefima mia emendatione per la defcrit

tione di Frontino, che non è ancor molto fu recata, il qual

diffe,che il campo Campano,per cui intefe della:Campania

Felice,effer diftefo per lunghezza dà Settentrione à Mezzo

iorno;& per larghezza dà Occidente ad Oriente; ilche dal

uofteffo aſpetto appar intieramente effer verosper lo qua

le anche fi ſcorge, effer Caudio,ô diciamo Arpaia, nel fuo

lato Orientale, & fimilmente i fudetti monti, piegandofi in

varij feni,& in varie curuature, effer diftefi per lungo tratto

|- dà Mezzogiorno à Settentrione. Mà fe della ricorretta let

::::::::-- rion di Polibionon debbiam noi dubbitare , & perciò nè
crederfí an- - - - - - - -

#:### men dubbitar bifogna di queſto fuo termine di Oriente,af

altri, fermatoci con sì gran concordia dà fudetti trèsìgrauiau

tori;veder di quà parmi,che farà chi creda,hauer Antonino

nel fuo Itinerárionella defcritrione del cammino di Capua

ad EquoTutico ancor egli ripoſto in Caudio il limite di

queſta Campania Felice ; & ch’io men bene nel Diſcorſo

antecedente habbia prefe le fue parole ; le quali farreberfi

douute diſtinguere nella guifa,che furono diſtinte dà Pie

tro Bertio nella editione di quello Itinerario, congiunto cõ

altriantichi Itinerarij,& con la Geografia di Tolomeo, cio

à nel feguente modo.

Iter à Capua Equum Tuticum M.P.LIII fic.

Fbi Campania limitem habet Caudium M.P.XXI.

Встенетtнтр М.Р. ХI.

Еqиит

|
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Еqиит Tuticum M.P.xxr. - - Che parlars

Et fermanente il Bertio non altra opinione douette ha- : Affair;

uere della mente di Antonino.Mà io à tal parere accófentir tempi, erdi

non poffo,al quale di accontentir niega il medeſimo auto- altra Cºsw:

resil qual fi è vedutonella deſcrittione della via da Milano "*""·

alla Colonna, col raffronto dell'Itinerario Hieroſolimita

no, & de luoghi dà lui ſteſſo per quel viaggio mentouati,

hauer diftefa la Campania,non folamente oltre Caudio:må

di molto fpatio oltre Beneuento fin alla ſtella Equo Tuti

co,& alla ſuglia, fin doue perueniua la Campania del fuo Pietro B

tempo; la quale dal fudetto Bertio non effendo ſtata cono-點:

fciuta,facilmente fù perfuafordouerſi queſtofuo limite,& le in på :nº:

parole di Antonino di vno in altro luogo trasportare.Et per

la fteffa cagione anche ſegnò di afteriíci, credendoui difet

to, quel caminino;non comprendendo,come egli potea far

fi per la Campania dà lui apprefasſe il nome di alcuna città:

anzi più nomi di più città non vi foffer mancati. Mà come

potremo noi creder mozzo, & tronco quel racconto, fe i

numeri delle miglia dà luogo à luogo,di quelli, che hora »

vi fi leggono notati, raccolti infieme, compieno 956.mi

glia,che nel fuo titolo vengon propoſte dà Antonino? A pa- L'Itinera.

rer miofe quello Itinerario hà patita qualche alteratione-, rio d'Anto:
in quelche appartiene al preſente fubietto, ella fermamente :º 體 al

è ſtata,di esternifi introdotte nel teſto quelle parole vbi că- :e:

pania limitem babet, le quali mi paiono vna chioſa dà altri in altro

aggiunta nel margine di quel libro, per dichiaratione della greduto di

Campania,mentouata dal ſuo autore: effendo quel dire po- fettoſº.

cò:anzi niente acconcio, douunque fi collochi, al reito di

quel sì compendioſo racconto. Mà di ciò fia pure come al

trui piaccia;queſto è ben certo,che Antonino non parlò del

confine della Campania Felice; & che Polibio nel fuo lato

Orientale non defcriffe i Daunij,må i Caudini, col quales

habbiam veduto in ciò concordarfi le defcrittioni di Fron

tino,& di Strabone;fiche non parmi bifogno più lungamen

te ragionarne. |- |

Et concordanfi anche i medefimi ſcrittori affai bene del N°' *****

termine Settentrionale; dal quale perciò ancor facilmente , : :

ci sbrigheremo. Ripofe Polibio dà quellato i Caleni ; & i „ſeni, er:

Teanefi;le cui città, Sales,& Teano, fono l’ vna dopo l’altra Teangf.

Z IᏢ 2 < nell'
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Strabone_"

alquãto dà

fe Reffo di

uerfo,

鰲%%
fomiglieta-º ;

ad vm Tes

#79•

nell'vltima punta Settentrionale del campo Campano, di

moſtrataci dà Frontino;fiche Strabone appena ci ammette

Teano,che di poche miglia fu ſopra Cales. Le parole del fuo

interprete,dopo hauer parlato di Cafino, fon queſte. Tea

num Sidicinum,quod proximè fequitur, ipfo cognomento often

diffe ad Sidicinos pertinere, qui funt Ofci, gens Campanorum

Juperfies ; ità vt poſſit Campanie dici : ipſa quoquè vrbium in

via Latinafitarum maximaseam fubſequitur Calenum , vrbs

ipſa quoquè egregia.Nel cui dire è dà notarfi, ch'egli par, di

fuo arbitrio hauer cóceduta quella città alla Cápania,& per

quella maniera,ch'io diffi,douerſi appellar. propria : & non

già per la maniera della deſcrittione,che chiamai . ragione

neuole:offeruata da Romani;per la quale ella farebbe douu

ta collocarfi nel Latio nuouo, ellendo il fuo fito alquanto

fuori de' naturali confini della Campania Felice, & del fuo

quaficircolar feno. Mà quel Geografo poi altre volte par

lando di ciò più rifolutamente,diffe,tutte le città ch'erano

intorno Capua poter al fuo paragone riputarfi piccioli ca

ftelli,excepto Teano Sidicino,que vrbs oft magni nominis Siche

ſenza veruna riferba la ſtimo città di queſta regione al Pari

delle altre;alla quale anche più deliberatamente l'attribuì al

quãto appreſionelle feguēti parole.He quoq; funt Campanie

vrbes,quarum fuprà est à me fasta mentio: Cales, & Teanum

Sidicinum. Et fermamente non douettero i Romani hauer

ne fatta altra defcrittione,estendo ella collocata nel fuocó

fine;del cui fertil campo hebbe dà preſſo non vil parte verſo

Mezzogiorno:efsĉdonó mé lodata quell'altra parte del ſuº
territorio, che le è dietro verfo Settentrione , appellata tut

tauia con vocabolo di molte centenaia di anni. Pare”“”“

& per altro modo più nuouamente:Caianello: Laonde ancor

vitruuio al cap.3 del lib.8 chiamolla città Campana; &le;

parole fi rechéranno in queſto Diſcorſo, mentre fi tratterà
di Cales.

-

VF. Forma della Campania Felice ;

ở /uoi aditi.

Mà io temo,di douer effere riprefo,che habbia attribuito

alla Campania Felice forma rotonda,& circolare;la cui lun

ghcz
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ghezza, al dire di Frontino,fù della fua larghezza maggio

re;& nondimeno hauendo egli parlato fecondo la proprie

tà dell'arte Gromatica;farà ſtato à me,che à tāta ftrettezza

non fono obligato, ben lecito attribuirle non diuerfa for

ma dà quella,che le attribuì Polibio;il quale nel medefimo

lib.3.dopo il fudetto ragionamento delle città fue,& dopo

alcune lodi della fecondità de'fuoi campi,in alcun de'quali,

fcriuếdo,che Hannibale entrò la prima volta co fuoi Carta

ginefi,gli affomigliò ad vn Teatro il fuo interprete hà così.

Igitur in hos campos,velut in Theatrum quoddā deftëfuri Car

taginienſes,cũstos perterrefasturi videbätur.Et femı fi riſpon

derà,che queſto autore vfurpò il nome di Teatro in fenti

mento di Anfiteatro; & che alluder volle alle pugne, & alle

contele,che in si fatti luoghi folean commetterfida'Gladia- Erafai più

tori;io molto più miauualerò del fuo effempio; percioche » le conuene

la oual forma degli Anfiteatri,i qualifolean collocarfi per la “f:::::::
loro lunghezza dà Settentrione verfo Mezzogiorno, per ren-: Amfites

dergli alquanto men noiofi ne caldi eftiui, come dichiare- ""

rò altrouegrappreſenta molto più acconciamente, & in dop

pia maniera,così le naturali, come le fortuneuoli conditio

ni della Cãpania Felice;efsẽdo Polibio potuto feruirfi egual- Polibio il.

mente per ambedue queſte ragioni di vn tal paragone ... luftrato.

Adunque affai conueneuolmente l'affomiglieremo ad vn

immenfo Anfiteatro, fabricato dalla natura; & vfurpar po

tremo le parole di Plinio Cecilio nell' epit.6. del 1.5. mētre

ragionaua di vna tal regione dell'Etruria, & c5 lui dire: Re

gionisforma pulcherrima.Imaginare Amphitheatrũ aliquod im

měfum, quale fola rerum natura poſſit effingere. Lata, & diffuſa

planities montibus tingitur. Mà in queſto noſtro fimbolico

Anfiteatro,accioche per quell’altro verfo fi vegga,non effer

mancato il fudetto intiero paragone, fin dal principio non

mancarono frequentiffime pugne, & fieriffime contefe, re

cateci dà genti foraſtiere,come deuerò nell' vltimo di queſti

Diſcorſi dimoſtrare. - - - - -

Ne per queſto,chiunque perauuentura non hà fin hora » 宏岔'r"

veduta queſta regione,crederdee,che la medeſima natura, „penára

fua formatrice, haueffe laſciati aperti alle efterne nationi brie fuorche

così copiofi,& facili gli aditi di poterci penetrare:come gli fºr :::::::
induſtriofi Architetti foleano laſciargli negli artificialilo- 常#!: de

Ꮴ{ . - - ΙΟ

|
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ro Anfiteatri: hauendola,come fi è detto,anzi cinta di qua

fi perpetui monti;per gli qualife il parlar fi attende del me

deſimo Polibio,in trè luoghi foli,& ancor non molto facil

mente,era lecito far paſſaggio.Le parole del ſuo interprete

nel citato librofono le feguenti. Accedit ad ea, quæ diximus,

quod natura fua hæc loca funt munita, & in hos campos aditus

eft difficillimus. cinguntur enim aliqua ex parte mari,& maiore

«verò montibus,vbiquè magnis,atquè continuis;per quos venien

tibus è mediterraneis tres dumtaxat vis patent, æquè angufie,

ac difficiles. Vna eſt,qua venitur è Samnio,altera ab Eribano (io

leggo-ab Trebula come douer farſi,dimoſtrerò poi ragionā

do di quella città)reliqua è regione Hirpinorum. (così hà il

teſto Greco:& non già ab Arpis.come voltò il Perotto per

concordar queſta có la fudetta guafta lettione di. Daunij in

cãbio di Caudini.) Igitur in hos cãpos,veluti in Theatrü quod

dam deſcenfuri Carthaginienfes, cunftos perterrefasturi vide

bantur.Così Polibio. Mà de'fiti di queſte trè vie, benche per

qualche parte io acconfenta al Cluuerio, il quale nel cap.5.

del lib.4.dell'Italia,ragionando del campo Stellate, hebbe

opinione,che la prima,per feruirmi delle fue parole,fù quel

la,que à Beneuento per Caudinas anguſtias ad Calatiam,& Ca

puam ducebat.Che la feconda,dà lui numerata nel terzo luo

go,eſt illa per Eribianum fiuè Calliculam montem. & che la »

|- terza,la quale fcambiò con la fecóda,fi apriua, quà ab Aria

no opido,per Sabati fluuij vallis anguſtias itur ad Abellinum

opidum,& Neapolim: nel reſto non gli concedo: ne che i fu

Il Cluuerio醬 anguſti paffi Caudini:ne che Calatia, ò vero Galatia:

"º nè cheïcoli: Ëribiano.ò più toſto Trebulano:nèche i col

li di Callicola,furono doue egli fi perfuaſe ; delche appretio

ragionerò di parte in parte à diftefo: mentre anderò deſcri

uendo vn per vno i luoghi più noti;fecondo l'ordine de lo

ro fiti,di queſta medefima regione intiera, cominciando ad

vfo de'Geografi dal fuo lato Occidentale ; al quale,dopo

effermi aggirato per la fua circonferenza, farò ritorno. De

|- uo ben prima di entrarin queſtoragionamento, non laſciar

Polibio il di auuertire, che Polibio diffe,quette trè fole vie effer le me

"tº no difficili da luoghi mediterranei al paſſaggio di giuſti ef.

ferciti;mentre ragionaua dell'effercito de' Cartagineſi, gui

dato da Hannibale,hauendone tralaſciate tre altre: anche->

più . .
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più frequenti,& più famoſe,nè meno antiche. La prima era Et per trè
quella,che conduceuadà Regio, & dalla punta d'Italia per :::: affg0694

gli Brutij,per gli Lucani & pergli Picentini, in Nocera, & ::::::

in Capua,& finalmente in Roma come ella vien deſcritta-º ;2; 22:52,

dà Antonino nel fuo Itinerario, effendo ſtata diftefa molto et famoſe

prima dell'età fua; pofciache fe ne ritroua memoria nella

Īſcrittione di vn marmo,non intiero,di tempi affai alti,rife

rita dà molti ſcrittori moderni, & fingolarmente dal Gru

tero nel fuo Teforo delle Iſcrittioni antiche à car. 15o, della

quale parlò anche Strabone nel lib 6. più di vna volta. La.

醬 fù l'Appia,diftefa dà Appio Claudio intorno à 16o.

anni prima che Polibio nafceste;la quale di Roma dal lato

del mar Tirreno à quel tempo non oltre Capua per Mintur

no,& per Sinuesta erueniua. La terza fù la via Latina, la .

qual fimilmente vfcita di Roma,& peruenutaper Aquino,

per Cafino,& per Teano in Cales,fi congiungeua con l'Ap

pia fudetta appreffo Cafilino: hauendo, forfe,ottenuto que

ito nome, percioche trafcorreua per le città,& per gli fuo

ghi dell’vno,& dell'alrro Latio, ch’eran frà terra: hauendo

l'Appia,parimente per gli fieffi due Latij diftefa , ottenuto

dal器 autore queſto fuo più peculiar nome;& di ambedue

parlò più copioſamente di ogni altro Strabone al lib. 5.

nè in queſto Difcorfo,quante volte farà opportuno,io nela

fcerò di ragionare. Mà è tempo di dar principio alla pro- /

mefia particolar defcrittione,in cui non ripeterò inutilmen

te quelche io ftimo,efferfi dà altri accortamente dichiarato.

VII. Lirifume. /uoi varij nomi antichi, ở

nuoui. Minturno città. Traietto.

Ețf: il Lirisin fentenza di Tolomeo diuife la Çãpania Fe- 11 tixr

lice dal Latiosèben ragioneuol cofa,che prima di ogni altro hamſát,

fuoluogo di queftoftesto fiume fi ragioni.Chiamafiegli hog-boggi. Il

gi comunemếte. Il Garigliano.natane l'appellatione da molti Gariglianº

ſecoliadietro, leggendoſi così detto da Leone Hoftienſe:

nella Cronica del Monaſtero Caffineſe non,vna volta fola. :ja:

EtGiouanniStadio pensò, come anche altri moderni fcrit- nafa. ,

tori han fatto,che l'origine divn tal nome fù da quello del

monte Gauro,dà lui creduto viciniffimo alle fue ခ္ယုပ္ရု -း
OI1C1C
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onde così fcriffe ne'Cőmentarij al cap. 16.del lib.1.di Floro.

Gaurus mons initium habet à ripa Liris orientali, atquè oſtio

eiuſdem fiuminis;quod à Gauri vicinitate.Gaurianus. vndè Ga

rigliano, dicitur. Huius montis pars Occidentalis Gaurus:Orien

talis, & iuga eiuſdě Mafficus: Septëtrionalis Falernus,dicebatur.

Mà in verojcioche per hora fi creda della afferita diſtintio

Nº difeefe ne di tre nomi,conceduti à trè diſtinte parti divn medefimo

:::::::: monte, à ciaſcuna il fuo; della quale parmi,che fiù il primo
ººre Gauro autore Scipione Mazzella nel fuo Diſcorſetto di Pozzuoli,

& di Cuma al finesne io prenderò con particolar cura à ri

fiutarla, doliendo ſcoprirfi la fua fallacia nel progreſſo di

queſto Diſcorſo Per altro modo: fia dico ciò, come più fi

voglia vero:il Liri,ò diremo il Garigliano, non trafcórre-,

Giouanni cosi dà prefioà quel monte, da' fudetti autori, & ancor då

Stadio ri- altri riputato il Gauro,che non fi ſcorga efter frà loro la di

fiutato · ftanza di ben noue miglia:quante ve ne conta Antonino nel

fuo Itinerario,ỏ pure di diece,quante ve ne defcriffe, forfe,

con rotondo numero Strabone al lib.5.quando diffe appref

fo il fuo interprete,che intèr Formias,& Sinueffam funt Min

turne, vtrinquè ſtadijs ad LXXX. diffite. percioche Sinueſſa-s

fù nella pūta del monte Maffico,che vien riputato il Gauro,

per la quale, ne già per altra fua parte egli fourafta al ma

re:& Minturno fù città nella bocca del mentouato Liri, co

- me fi dimoſtrerà di qui à poco. Mà il nome del Garigliano

笼ನಿ nacque, s'io non erro, dà quello della Maffa, o diremo del

3: Villaggio, chiamato dagli antichi pernome. Gariliano il

quale dà Anaſtagio Bibliotecario fu deſcritto nel territorio

di Seffa,mentre racconta nella Vita di S.Silueſtro,che l'Imp.

Coſtantino Magno diede con molti altri doni alla Chiefa »

Lateranenfe Maſſam Garilianamin territorio Sueffano, præ

fiantem folidos quadringentos: nè è difficil cofa perfuaderfi,

che vna tal Maffa fù sù la ripa di quel fiume; benche la fua »

denominatione douette naſcer molto dopo l'età di Co

ſtantino,come dà quelche foggiungerò,conuien dirfi.

rı Liri dette Mà al Liri par che fiì in vn certo modo fatale di efferfi

anche dagli appellato in varij modi:& fimilmente fatale di efferne pre

:::::: fi varij errori. Egli prima di effer detto dà Latini. Liris. fù

º*"* chiamato cianistò pure. Glanis,come notò Strabone nel ci

tato lib.5.& dopò lui Plinio nel cap. 5. dellib.3.il ಇಳ್ದ
CIACH
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éfendo anche ſtato conceduto ad vn altro fiume , pur di

queſta Campania,altrimente da medefimi Latini alle volte

appellato. Liternus; il quale appreſſo Cuma sbocca in mare:

di cui ragionerò alluogo fuo; auuenne,che Appiano Alef. Appiano

fandrino nel lib. 1. delle Guerre Ciuili cadde, benche ritro- Aleſſandri

famente,in opinione ch'egli fù queſto medeſimo Liri; ilcheஜ#$:·

è ſtato anche auuertito dal Cluuerio nel cap. 19. del lib. 3. :e: per

dell'Italia;&prima di lui dal Capaccio nel cap. 2. del lib.f. come:ar:

della fua Latina Hiſtoria Napoletana.Et fù à queſto ingan- modo rifiu

no del tutto pari quello, il qual fù prefo dà Garcia Barrio- tatt

nuouonotãdo egli à car. I 18 nel margine del fuo Panegiri

co,ſcritto in lode del Conte di Lemos, già Vicere di queſto

Regno, che Clanis olim, deinde Airis diffus , via inter Ca

puan,& Auerſam occurrit; ilche non del primo Clanio, &

del Liri: mà del ſecondo, & del Literno, è fol vero, il quai

hoggi fi dice. Il Lagno. Laonde io molto mi marauiglio,che

il Capaccio fudetto del qual corre fama, ch' hebbe moltaL II Сарас

parte,ò nell'opera,ò nel conſeglio di quella ſcrittura:hauen- ĉio rifiutate

do alquanto tempo prima publicata la fua historia, non fi : più modi

foffe auueduto di sì fatto ſcambio. Mà egli pare, non hauer

affai attentamente queſte cofe maneggiate, percioche non

folamente laſciò ſcappar nell'altrui libro quel difetros mä

di vantaggio ne commife vn altrº maggiore;riputando, che

Dionigi Halicarnafeo parlatie del Liri, quando nel lib.7. *

raccontò,che l'acque del Glani, & quelle del Volturno, fu- -

rono in vn certo tempo vedute da Čumani ritornar verfo

i loro fonti: effendogli vfcito di mente l'error, rinfacciato

dà lui ftesto ad Appiano, con fuo sbaglio tanto maggiore-,

quanto è di hauer creduto, che poteali dal campo di Cuma

al pari giũgere col vedere all'acque di quel fiume:comepo

tea farfi con la mente.Må fe i noſtri autori fan così mai di

ftinguere i noftri fiumi: io non vorrei, che qualche altro ap

preſſo confondeffe alcuni di questi due nóstri Clanij con

quello,che bagna la Etruria,mentouato dà molti , & fingo- |

larmente då Silio Italico nel lib.8. come fè il Daufqueo nel II Dauf-

fuo Commentario,& dal Cluuerio ne fù ripreſo con ragio- geº:& Vi

ne. Quantunque fcambio più tirano fil quello di vibiỜse-醬
queſtro,il quale fenza hauerne veruna ragioneuole occafio- :pérd:

ne, diffe nel ſuo Catalogo de'fiumi,che pěstinus (leggi. Vefei- fi modi.
---- VII. -- Գ- ነዞWሄ፲.
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nus.) Campanie,aquis fuis Sarnum impellit . ilche dà Lucana

nei lib.2.cua ítato pronunciato del Liri in quelli verfi.

|- –– delabitur indè3 »

» Volturnufq; celer,nosturnæq; editor aure

» . Sarnus,& vmbroje Liris per regna Marice,

-32 Veſcinis impulſus aquis–

& egli ciò non ritenendo bene à mente, il pronuntiò del

Sarno; hauendo,forfe, più facilmente preſo queſto ſcambio,

per hattere ſcambiato l' vn confine della Campania Felice,

infeguato dà Tolomeo,nell'altro. ്

Il Liri detto · Ftì in oltre il Liri in alcun ſecolo di mezza età chiamato

"“ “: “ Miri urnoidal nomedella città del medelimo vocabolo,che »
mexxo. Min- . . . II, |- - , ** • • • -

ճնքնo. fü dall’vna,& dall'altra fuariua, aliai vicina al mare;come

fi ſcorge dal Capitolare,o vero Patto di amicitia, concedu

to dal Beneuentano Principe Sicardo al Vefcouo, & al Du

ca di Napoli,dato dà me alle Stampe con altri antichi opu

fcoli delle coſe de noitri Principi Longobardi, nel cui Num.

13.fi leggono queſte parole. Itèm fetit de Auminibus, qui in

fine Capuana funt;hoc eſt Patria, Volturnus, atquè Minturnus,

vt in ipfa traiesta fit licentia tranfeundi, tầm negotiantibus,

quàm etiam reſponſalibus, vel militibus, feà aliis perſonis de

Ducatu veſtro Neapolitano faluaconſuetudine noſtra(intende-2

di alcuna gabella,non fol della mercede del tragetto) illafi

debeant erire.Et molto più anticamente l'appellò nello lief

fo modo il Giurifconfulto Vipiano nel Tit. 2. del lib. 19. de'

Digeſti, alla leg. 14 quãdo diffe,che fi nauicularius onus Min-,

turnas vehendum conduxerit; & cùm fiumen Minturnenfe na

uis ea ſubire nö poſſètin aliam nauem merces tranſtulerit, eaquè

nauis in oftio fiuminis perierit,tenetur primus nauicularius.Mà

Vipiano egli forfe,così il diile difuo proprio parere , & come quel

Şiuriſ:ºn medefimo legal cafo,dà lui propoſto per fua maggior chia
###..il.u- rezza,farfi richiedeua;ficheben potrò credereche moltodo

poi cominciò à farfi comune si fatta appellatione; & fecon
do parmi,non prima del tempo,che la città chiamata. Min

turno.rimafe del tutto dishabitata; non in diuerfa maniera,

che il fiume Volturno hebbe anche à dirfi.Cafilino:dal nome

della famoſa Cafilino:città appreſſo le fue acque:all'hor ch'

ella era intieramente disfatta il nome adũque di Minturno,

per qualunque infortuneuol cafo la città ruinando,quafian

- COT
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eor egli cadde co fuoi edificii nel vicino Liri,il quale per al

cun tempo ne fù detto à quel modo : finche poi , come

dal corfo delle fue acque, lentamente fù quel vocabolo del

tutto ſpinto nel mare dell'obliuione, nella cui vece fù ac

cettato il nome di Garigliano, già diuenuta la Maſſa Gari

liana farnofa.

Et certamente Minturno habitauafi nell' vna, & nell'altra

riua di quel fiume, facendocene ſicuri di comun confenti

:mento Strabone nel lib.5;Liuio nel lib. 1o;& Plinio nel cap.

5. del 1.3;& fù alquanto remota del mare,onde vien dà Tolo

meo frà le città mediterranee de Lacini numerata; ilche ap

par vero con pieniſſima certezza dà veitiggi,che fe ne veg

gono tuttauia,rimaſi perlo ſpatío quafi di quattro miglia

lontani dal marino lido; & di quella magnificenza, la quai

non con altre parole » che con quelle del C iuuerio piacemi

dichiarare.Cuius(dice egli parlando di queſta città nel cap.

1c.del lib.3.)hodiequè ingentes vifuntur infiniſtra maximè ri

pa reliquiæ, quatuor ferè millia pafuum a mari, & oftio amnis

remotæ;in quibus præcipua funt, aqua duffus, Amphitheatrum,

tùm murorum turriumquè magna rudera,prealti quidam forni

cos , aliaquè fplendidorum edificiorum fundamenta folidijima.

Così egli có molto accorta diligéza,& có altrettanto ſincera

fede.Era già caduta queſta città in graue infortunio, onde =

era rimafa vacua di habitatori : fin dall'età di S. Gregorio

Magno come egli dichiarò per l'epitt.8.del lib. 1.nell'Inditt.

9: prima dell'età del fudetto Beneuentano Principe Sicar

do,& della ſcrittura di quel ſuo Capitolare, lo ſpatio di du

cento cinquanta anni. Et vn tal fine hebbe Minturno, città

Sannitica,fe ne diffe il vero Stefano Bizanzio di opinione di

Dionigi Halicarnafeo:& fecõdo vuol Liuio nel 1.9. città de

gli Aufoni potendo l'vno& l'altro effer vero,come ſpieghe

rò altroue. Fů nel reſto per queſta città diftefa la Via Ap

pia,la qual di Roma conduceua in Capua, & terminaua in

Brindiſi,di cui in queſto Difcorfo mi conuerrà più volte ra

gionare.Sono parole di Strabone nel lib. 5. appreſſo il fiio

Latino interprete , fcriuendo di Terracina . Hic pri

màm mare attingit via Appia , firata à Roma Brunduſium

vfquè, cº frequentiſſima. Eam de maritimis vrbibus hæ dum

taxat, Tarracina, ac deinceps Formie, Minturna, Sinueſſa ,
/* VII. * Q47بقC
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ac extreme Tarentum, est Brundufium. * -

TRAIE: . Mà quelche il Cluuerio foggiunge del fito del Caſtellos

烈 :: hoggi appellato. Traietto; non è ſenza fuo manifeſto errore

:en:.ari di memoria;mentre dice,che à dextra amnis ripa ad tria cir

Liri. citèr millia paſſuum in editis collibus, ex aduerfo distarum reli

quiarumfitum ef opidum quod vulgare nomen,Traietto,ab am

- mis traiestu traxit : incontrandofi Tafaietto in quello ftesto

Il Cluusrio lato del Liri,nel quale fi veggono le fudette reliquie di Min

စ္သစ္တံ့ႏိုင္ဆို turno, come anche notò Biondo nella fua defcrittione di

:“”Cāpania ò che ci piaccia chiamar finiſtro illato del fiume

verfo Occidente,hauendo riguardo alla ſua sboccatura nel

mare:ò pure appellarle deltro,in riguardo de' fuoi fonti,da

quali difcende. E ben poi dà accettarli ſenza contraſto la

fua cenfura contro coloro,che riputano,effer Traietto l'anti

ca Minturno,della qual fentenza par che fù l' Hoftienfe nel

la Cronica citata à dietro al cap. I 2.del lib.3.hauendo egli,

Diuerf, da & quei tali douuto con molta più ragione perſuaderfi, che

Minturno, alla disfatta città fuccedette in picciola diſtanza di luogo

******.”“tº il nuouo Caſtello, edificato in vn fito affai più acconcio蠶

*. /** difeſa ne tempipericolofife pure non altra di queſta ſtella,

|- dà me affermata,fù la loro opinione. Et può ancora effer

ben certo,che Traietto traffe queſto nome dal tragittarfi

quiui il medefimo fiume có alcuna publica fcafa, ò barca:ò

ottenne que- più toſto dal comun vocabolo di vna tal barca, che fu in al

po nene cun tempo appellata. Traietta: come fi fcorge per le parole

dalla Tra-, del Capitolare del Principe Sicardo,non è ancor molto re

:: cate;& per quelche fi ſcriue nelle leggi Longobarde al tít. i.

:ಬ್ಡ::, del lib.3 allá leg.7.doue fi commandā,che in campoplano, vbi

nei vicine nec pons, nec tranfiestus eft(cio è nè ponte,ne barca» qui pro

fuwe. nuntiata nel genere maſchile)ibi omninò toloneum non exiga

tur.bẽche io altroue habbia feguita la prima opinione.Così

parimente il Caſtello, al preſente detto. Scafato appreſſo il

fiume Sarno,ottenne queſto nome dà quello della Scafa, che

iui feruiua al tragittare, & refo hauea famoſo quel luogo,

non mi eilendo intanto oſcuro, che Sigeberto Gemblacenſe

nella Cronica all'anno 697. efpoſe »che Traiestum lingua

Gallica opidum dicitur.

7III.
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VIII. Campo Vestino. Campo Ceditio. · · ·:

- · Ve/cis città - * -

1

Efendostata adunque Minturno sà la Via Appia, per la 1, ..„
uale appreſſo poi fi perueniua in Sinueſia, noi con queſta » ####vo

器 buona fcorta verſo la ſteffa città per lo lido del mare ci fa a que,ns

auuieremo. Il Cluuerio frà l'vn luogo, & l'altro defcriffe il di la de Lis

territorio,& il campo Vefcino, così detto dalla città, che fù ***

chiamata. Vefcia dicendo nel cap.1o. del lib.3.dell'Italia_s.

In mediterraneis intèr Mafficum montem, qui nune vulgò dici

tur. Monte Dragone;& Lirim amnem Veſcinus fuit ager,ab Ve- -

fcia vrbe fic appellatus.Mà poi non molto appreſſo il ripoſe »

dall'altro lato di Minturno,& del Liri,ſcriuendo, che mon

tium iugo, qui intèr Molam opidum, & Minturnorum ruinas,

dextram Liris ripam profequitur,& Caffinate agro, ac mari in

fero incluſus fuit.Laonde molto mi marauiglio della fua in- -

coſtanza; tántovia più, ch'egli auuertir hauerebbe potuto:":
3 |- - - - - - - notato » &

per le feguenti parole di Liuio al lib. 1 o:per altro dà lui ſtef- rifiutats.

fo offeruate: che quel campo congiungeuafi col Falerno in

Sinuefa. Placuit,dice Liuio, vt due coloniæ circà Vefcinum,

eĝº Falernum agrum deducercntur: vna ad oftium Liris fluuij,

quæ Minturme appellats:altera in faltu Vefino, Falernum con

tingente agrum,vbi Sinope dicitur Greca vrbs fuiſſe, Sinueſſa

deinde ab colonis Romanis appellata. Alla qual fentenza è con- Liuio, Stra.

corde quella di Strabone al lib.5. le cui parole egli refe-, bone,et Lu

latine, & fimilmente ricorreste con buona ragione nel fe- ºaº?. con
guente modo. Sinueſſa in Vefino finu (Setino, hanno i teſti cordi.

Greci,& tutti gli altri fuoi interpreti)fita eft; vndè & nomen

ei quafitum.Ne dal dire di queſti due autori è forza,che s’in

tendano diuerſamente i verfi di Lucano, che non molto

à dietro hò recati.

Hauerebbe di più potuto auuederfiche hauendoniente i rica-o.

meno accortamente giudicato, che gli Albergbi Ceditij, de csöffre –

quali parlerò appresto,furono detti dal campo Ceditio, nel fò parte dei

quale eran pofti appreſſo la via Appia , fecôndo lui, frà il Velº".

Líri,& Sinuesta : & che quel campo fù parte del Vefcino;

in veruna maniera il medefimo Veſcino effer potea di là,

& non di quà del Liri.Della congiuntione dell'T్మ dell'

- 3lCIO
*
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Il Cluuerio altro campo ne hauea egli prefo baſtante argomento" dalle

0 feguenti parole di Plinio al cap 42. del lib. I 1. il quale ra

- gionaua delle varie forti di cicio : & parimente furon dà

- Îui ricorrette allai bene,& fon queſte. Proximum Vrbi Vefci

niem(così legge.& non giä. Veftinum. & aggiunge, douerfi

quella ſtetia voce riporre in luogo di queita in molti altri

autori; delche erauamo ſtati prima ammoniti dal Sigonio

ne ſuoi Scolijfopra l'Hiſtoria di Liuio ; & poi di nuo

uo dal Mazzella nel fuo Diſcorſetto di Cuma, & di Poz

zuoli, allegato anche à dietro, i cui nomi egli tacque »)

eumquè à Cæditio campo. Dalche conchiude. Ergo Caditius

campus fuit in Wefrino agro,circà viam Appiam, & in eo diuer

foria publica,nomine:Ceditic Tabernæ in ipfa via Appia. Et io

pai faalat, Parimente conchiudo,che di certo furono di quà del Liri,

a, qua dis, così l' vno,come l'altro campo: non perciò perſuadendo

nueſa. mi,che gli Alberghi Ceditij, dal campo Cedicio appellati,

furono di là di Sinueſía : nè che iui fù il territorio Veſcino

intiero.Mà come in queito io non m’inganni, dimoſtrerol

lo, ſcoprendo vn inganno affai graue, che dà altri non

è ſtato auuertito fin hora nelle parole di Plinio al cap.5.

del lib. 3. riferite altra volta à dietro. Egli dopo hauer

dichiarato , che l' vitimo confine del Latio nuouo cra

ftato collocato in Sinueſia ; ſeguì à dire , che hinc felix illa

Campania eſt,ab hoc finu incipiunt vitiferi colles, & appreilo.

Hinc Setini, g. Cæcubi obtenduntur agri;bis iunguntur Faler

ni, & Caleni , dein confurgunt Majici , Gaurani, Surrentini

què montes.Mà chi non i auuede, che fe queſto autore ha

ừeffe egli ſcritto in queſto modo;hauerebbe troppo trana

mente ripolti i campi Setini& i Cecubi di quà di Sinuefla,

& che congiunti gli hauerebbe col Falerno , & col Caleno:

co” quali fenza ambiguità non folamente non hebbero ve

runa congiuntione;mà non furono nella Campania Felice

in veruna maniera , venendo da ogni altro defcritti di là

del Liri? Dà queſta ripugnanza commoffo il Cluuerio,

mentre di Fondi ragionaua nel cap.1o del lib.z. dell'Italia,

pensò , che Plinio per la folita ſua breuità nel dire , ri

ftrinfe in vn picciol giro di parole varij , ne vicini campi.

Hoc,diffe,nimio compendiiſtudio fatis turbatoriè, ac falsò , non

enim Cæcubo agro iungebatur Falernus, quàm intercederet pri
ጎንጌI$ገንጌ
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màm Formianus, dein Vefinus ager ad Mafficum vfļuè non

tem (qui di nuouo rimette al ſuo luogo il Veſcino) quem

tandèm fequebatur Falernus ager. Sed Plinius nimia breuitatis

cupidine industus primùm agros voluit fimulatquè comprehen

fim enumerare:dein confimili modo montes . Cosi egli, il qual

per ogni modo accuſando Plinio di troppa breuitä,nol di

fende dà quell'altro maggiore errore;percioche niente me

no vien,che frà campi della Campania Felice habbia ancor

quefti altri numerati. Mà io di così graue fallo nol crederò

reo giamai; & con faciliffima emendatione gli renderò in

vno ſteifo tempo con la fincera fua lettione, corrotta da’co

Plinio Sſe

condo cor

retto, & di

piſti,l'honor fuo;perche in cambio di Setini, &: Cæcubi: leg-fefo contro

go. Vefeini, G. Cæditi;nella qual deſcrittione fi ſcorge, quan- il Cluuario,

to all’ incontro dee commendarſi la fuadiligenza, per ha

uerci ſcouerti due noitri ſpecialiſſimi,& celebri campi, da

gli altri ferittori non mentouati;çon dimoſtrarne di più af

fai efpreilamente in breniffimo giro di parole il lor proprio

fito coagiuntiſſimo à Sinuestaja' quali ſeguiua il Falerno,&

poi il Caleno,che deuerò poi defcriuere à luoghi loro. Nè

di quetta lettione cilafcia dubbitare eglittefio hauendo det

to di Cedia,onde fu appellato il campo Ceditio, ch'era per

lo ſpatio di fei miglia di quà di Sinuesta collocata,le cuipa

role fi porranno appretfo nel ragionamento, che dielfa Če

dia hauerò å fare.

Et Cedia in vero,& feco Vefcia,che diede il nome all' al- VERGI 4

tro fudetto catapo Veſcino al feno Veſcino, mentouato dà

Strabone,& all'anguíto pado Veſcino,deſcritto dà Liuio,le.

arole de quali autori hò recate a dietro,non douettero ef

er lontane l’vna dall'altra:nó efsẽdo nè anche ſtato di lode

lótano il castio veſcino dal Ceditioanziellendo ſtato come
il genere l'ºn dell'altro.Proximum Vrbi Vefcinum(diffe Pli

nio,altra volta recato)eumque à Ceditio camp5. col qualge

nerico vocabolo fu il medelimo catio iodato da Martiale
nel lib. 13.con quel diſtico. Aے

23 Si fine carne volesientacula fumere frugi,

33 Hæc tibi Vefcino de grege maffa venit.

Adunque Vefcia, che non douette effer città di vil conto,

hebbe il fuo territorio di quả, & di là di Sinueffa final Liri;

fiche Lucano del Liri pote dir giuſtamente:
VIII. ኄሥጺⓊ•

citta d'ignoto

/ſto, vicina-º

al monte

Маfсо,
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;, – vmbroſe Liris per regna Marice

B? Vefcinis impulfus aquis.

& anche Liuio pote ſcriuere con buona offeruatione nel

lib.1o; che in Samnio noui exercitus exorti, ad depopulandos

imperij Romanifines, per Wefrinos in Campanum,Falernumquè

agrumtranſcendunt.dalche parmi di poter raccogliere, che

Vefcia fù nel contorno di Sinueffa per alcun miglio à den

tro terra verfo la regione de' Sanniti , à piede del montes

Maffico:ne io del fuo fito fâprei penfare altro : effendo nel

- - reſto il Sinueffano affai manifeſto;della qual città hora fe

- guirò à ragionare. -

IX. Sinueſſa sittà. Petrino. Mondragonefna eti

mologia. Atque Sinueſſane: loro bagni. S.Cro

matio,ĉ*/uoi tompagni martirizzati in

Sinue/fa. Plotino, forfesquiui pèn

uò istituir vna Republica al ,

modo di Platone.

|- Fù Sinueſſa al principio appellata. Sinope. come afferma

鰲 rono alcuni antichi autori appresto Plinio Secondo nel cap.

Grei Feiaf. 5.del lib.3.0pidum Sinueſſa,dice egli,extremum in adiesto La

gi di Teſſa- tio,quam quidam Sinopen dixere vocitatam. nel qual tempo

gliedetti fù città Greca,fe crederemo ad alcuni altri,riferiti dà Liuio

^" al lib.io; fichella deuerä ſtimarfi città de Greci Pelafgi,

i quali di Teffaglia peruenuti in queſta regione, ci fondaro

no delle città,come dichiarerò in altra occaſione ; percio

che gli Aminei,gente di Teffaglia,habitarono nel profimo

campo Falerno in cui piantarono delle loro viti, produci

trici del vino Amineo,frà gli antichi con fua lode affai no

to,delche parimente al fuo più ſpecial luogo ragionar con

0 delt:te: ? uiene.Hor Sinope,all'horche vi fù dedotta la Romana co

: lonia,ella era città:ò molto tenue:ò del tutto dishabitata_s,

„Tie, čs. prendendone io argomento dal dire de' fudetti due fcritto

i, ia i Ro ri,i quali della fua origine,come di cofa poco certa, allega

mini, "ap- rono l'altrui opinione;& quelch’ e più,Liuio non diffe, che

::::::. la colonia Romana fù mandata in Sinope:mà che fù, collo

cata in faltu Veſcino, Falernum contingente agrum, vbiدوب

+- -

-

|-

|
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dicitur Greca vrbs fuiſje.Alla qual fentenza accordarfi parmi

Strabone, onde laſciò ſcritto appresto il fuo interprete nel

lib. 5. che Sinueſa in finu Veſcino fita eſt , & à finu momen

gerit.Talche illuogo, nel quale fù mãdata da'Romani quel

la loro colonia,appartenetia à Vefcia;&più per queſto, che

per lo primo nome di Sinope, era noto. Et in vero,mentre->

i medefimi Romani fuori del loro più comun coltume,on

de non foleano mutar i nomi de’luoghi , & delle città nuo

uamente conquiſtate-come notoffi dallo fteffo autore, pur

vollero appellar Sinope in altro modo;nő hauerebber potu

to prēderne l’occaſione, certamente troppo larga,dalla for

ma di quel feno;fe il vocabolo,non che l'edificio della prima

città,à quel tempo non foffe del tutto ſtato difufato : dalla

quale etimologia,contro si graue fcrittore,che l'affermòsé

za alfro più certo argomento non fi può fauiamente diffen

tirc;laonde non douea il nostro Michel Monaco nella Prima

Parte del fuo Capuano Santuario, attendendo la fola fomi

gliāza de' vocaboli,ne dà Strabone,ne dà altro antico attefa,

creder Sinueflå denominata dà Sueffa: non hauendo ne an

che hauuto à far utilla queſta con quella città, per quanto

dà autoreuoli ſcrittori raccoglierpoffiamo.Certamente fe_s,

oltre la vicinanza de nomi , egli credette giouare al creder

fuo la vicinanza de' fiti:la lontananza all’incontro di Suef.

fola,città ſimilmente della Campania Felice,dà Sueffa,di cui

par diminutiuo,hauerebbe potuto dimoltrargli, nulla à quel

fine hauer hauuto frà lor comune questi nomi.Suefa. Sinuef.

fa & Suffola.Mà egli non curando tante cofe, nê men quiui

ci recò migliore etimologia,ne hiſtoria più ferma, affermã

do,che la città Caleno.diſcefe dalla città. Cales : per la quaí

maniera moltiplicò in due vna città fola,il quale non fü er

ror di lui folo,mà fù ben queſta fia fingolar opinione, che »

l’vna foffe ſtata madre dell'altra, delche più pienamente »

tratterò al fuo luogo:quì non aggiungendo fuor che le fue

parole . Profestò,diffe, à propinquis Calibus Calini, feù Caleni

opidi, & Callicule montis deriuatur nomen : vt Sinueſſa à pro

pinqua Suefft. - -

Riforfe dall’antica Sinueffa, all'hôr cheanch’ella rimafe

eftinta,vn caſtello,appellato. Afondragone;onde la Rocca,la
quale nel vicino colle gli fourafta, & che hora dà il nཊྛཱ॰ ál

IX. #Ꮢ ! O--

Denominan

dola dal fe

no del luogº,

*

Michel Me.

naco rifiu

tato di pitt
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luogo,fi dice. La Rocca di Mondragone : effendo ella ſtata,ồ

fotto queſta ò ſotto quella prima appellatione, à tempo de'

Longobardi,& forfe ancor prima, come dimoſtrerò ragio

nando di Volturno,città Vefcouale. Nè fonio della opinio

ne di coloro,i quali appresto il Pontano nel lib. 5. della Guer

ra Napoletana ſtimarono Mondragone edificata dalle rui

ne di Petrino,che fi credono effer quelle,che fi veggono alla

ri rust fă,3 riua del vicino mare;percioche Petrino»ò ch' cgli fia ſtato

piccigl borgº caſtello,o monte,o cấpo fermamente appartenne à Sinueffa,

; città,& luogo allai maggiore,come puô conofcerfi per quel
տ, ոսւմ l: verfi di Horatio nell'epiſt.5 del lib 1. ne quali quel Poeta

gli diede il cognome di Sinueſſano. dicendo.

2) Vima bibes iterùm Tauro diffufa,paluſtres

9) Intèr Minturnas, Sinueffanumq; Petrinum.

Horatio, & & Cicerone nell'epitt.2o del lib.6.delle Famigliati chiamô.

Cicerone_, Petrino vna tal villa di Lepta, fuoconoſcente, commoda,&

illustrati. amena;così perauuentura appellandola dal fuo fito, ch'era »

apprefio quel luogo dello ſtefio nome : come fi leggono.

Puteolanum.Cumanum.& ſimili nel medefimo, & in altri au

tori;onde egli quiui parimente defcriffe vna altra villa, non

molto lontana dalla fudetta,mà alquanto minorespotſedu

ta dà vntal Macula,che chiamolla. Falerno: dimoſtrando ef

fer l'vna,& l'altra ò sù la via publica : ò non molto dal fuo

corſo lontana. Maculam,diffe,officio funffum effe gaudeo. Eius

/* Falernum mihi femper idoneum vifum eſt diuerforio:fi modò te

tři fatis eſt ad comitatum noſtrum recipiendum. Cæterùm is mi

bi quidem locus non diſplicet.Nec ea re Petrinum tuum defe

ram,nàm,& villa,ch amanitas illa commorantis est, non diuer

forij..Et forfe queſta maggioranza del Petrino di Lepta fo

pra il Falerno di Macula induffe coloro à credere,dalle fue s

ruine efferfi potuto accreſcer Mondragone; non effendofi

auueduti,ch'egli nő fù altro,ch vna villa poffeduta da huo

mo non di molto grande affare, & denominata dal princi

sa ... pal Petrino,che Horatio tuttania chiamò.Sinueffano: & io il

:/:4 riputerei più toſto campo,ỏ colle in quel tratto , che luogo

#:::ii, ai frequentemente habitato;come anche ſtimollo l'antico Sco

quei nowe. liafte del medeſimo Poeta, che vien riferito dal Cluuerio»

dicendo, che Petrinus mons eſt Sinuefjanæ ciuitati imminens»

vel ager Sinueſe vicinus. à

- .* |- - - M
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Mà il Pontano hauendo di ciò riferita l'altrui opinione, Miéragºnes

creduta,s'io non erro,dallegenti del paeſe, fù poi men cau- ::::::::::
- - 3 dir/, da elcá

toporgendo fede ſenza veruna riferba alla volgar fama, stå :::::::
medefimi paefani nell'età fua, & tuttauia nella prefenre ri- oragene,che

ceuuta per vera; che il nome di Mondragone fù impoſto à vi diweraus

quel nuouo Caſtello per cagione di vn Dragone , che quiui

giaceua in vna grotte dietro l'altare della Chiefa di S.Mar

co;doue chiunque foffe entrato, reſtaua irreparabilmente »

morto da fuoi peſtilenti fiati • Et eglische Per ogni modo Il poataas

moſtrò hauer qualche foſpetto della vera cagione divna tal notato.

marauiglia,hauerebbe potuto confermezza maggiore attri

buirla alla vehemenza di occulte effalationi, che vfciuano

di quella grotte, nella cui vicina contrada fi veggono naſcer

fonti di acque fulfuree,& minerali; delche con eſprefſe pa

role l'afficuraua Plinio Secondo nel cap.93.del lib.2. men

tre ragiona di altre fimili marauiglie in altri luoghi , & di

queſta in Sinuesta fcriffe con le feguenti parole. Spiritus le

tales alibi , aut ferobibus emiſji, aut ipfo loci fitu mortiferi.

alibi volucribus tantùm;vt Soraĉře, vicino Vrbi traffu : alibi,

pretèr hominem cæteris animantibus : nonnunquàm & bomini,

vt in Sinue/fano agro,& Puteolano.Cosi Pliniojil quale fe ha

uelle aggiunto, accader lo ftesto nel campo Pompeano; io

hauerei giudicato, che per ciò anche il fiume Sarno fù in–

alcun tempo appellato. Draco:conne dirò poi,hauendo pre

fo quel nome da alcuna non diuerſa mortifera pelonca in

quel lato del Vefuuio, che vien bagnato dalle fue acque,il

quale nel ſuo feno nutrifce copiofè fiamme, onde prendono

tali eflalationi la lor forza;& l'acque de' vicini fonti otten

gono qualità molto ſtrane,& diuerfe dalle acque più cornu

ni.Mà il nome di Mondragone può hauer hauuta la fua più Preſe il nº:

vera origine dà quello di alcun huomo, appellato. Drogone. ::::::::"

& variamente. Dragone;che fù vfato da Normanni; effendo, ::a.

forfeſtato così chiamato il fignor del luogopercið dettone f:: quel

con intiero vocabolo prima. Monte di Dragone: & poi con modo.

raccorcio,ch’hà molti eilempi. Mondragone : come anche »

al prefente dicefi. Rocca Monfina. quel cattello,che perio fuo

diritto deuerebbe chiamarfi. Rocca di Mefino. dal nome di

- Mefino luogo mentouato dà alcuni autori, che recherò ra- .

gionando de'monti degli Aurunci;delche hora batti.

- IX. ' R 2 Et
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Le 4C4978 Et furono ne tempi antichiaffai famoſe, & frequentatsis

:#鷺 le fudette minerali acque Sinuestane; mà à me pare, che gli

:2tia ſcrittori diquelle età non ne parlarono adyn modo. Il fú

campania, detto Plinio nel cap. 2. del lib. 3 1: le attribuiſce à queſta-,

effendo Si- Campania Felice,quantunque egli ſtefio nel c.5.del 1.3. ha

*"e/º fatº uea chiamata Sinueffa opidă extremii in adiesto Latio;lãonde

********* & il Sinueſſano territorio & congiuntamente l’acque fue al
É40 #44f9f40» |- - - - -

Latio attribuirfi conueniuano.Le fue parole fon queſte. In

plinio da fe eadem Campanie regione(hauea parlato delle calde acque di

f'effo di- Pozzuoli in Campania) Sinueffunæ aquæ fierilitatem femina

{corde: rum,& virorum infaniam abolere produntur. Il Cluuerio au

uedutofi di queſto inuiluppo, pensò hauerlo baſteuolmente

suiluppato,dicendo nel cap. Lo del lib.3.dell'Italia. Hic aquas

Sinueſjani agri Campanie tribuit, quia haàd procùl Sinueſja ad

Orientale Maffici montis latus, quod Campaniam fpestat, fite

funt.quod ipfum baùd obſcurè ex ſuprafcriptis Liuij verbis (io

Íe recherò dopo queſte)etiam perſpicitur. Hodiè locus is vul

gò vocatur. Bagni. & turris iuxtàfita · Torre di Bagni. Così

egli.Le accennate parole di Liuio fono quelle nel lib.22;per

le quali vengono raccontate le fcorrerie, & le depredationi,

fatte da Cartaginefi nel lor primo giungere dal territorio

Alifano per lo campo Calatino,& per lo Caleno, cio è per

lo territorio di Caiazzo , & per quello di Calui, nel campo

Stellate;& come Hannibale caſtris communitis (cio è appref

fo il fiume Volturno dal lato di Roma, come notò Polibio

nel lib.3.)Maharbalem cum equitibus in agrum Falernum præ

datum dimiſit;foggiungendoſi, che vſque ad aquas sinueſſa

mas populatio ea peruenit.fiche il Cluuerio pensò, che il loro

predare peruenne in quel medefimo giorno fin à quellato

del monte Maffico,in cui giaceua Sinueffa,& al prefente è la

fudetta Rocca di Mondragone;al cui fito viciniffime,nella. »

riua del mare appreſſo la mentouata Torre de Bagni, che »

ferue ad vfo di guardia di quella riuiera, nafcono le acque

- Sinueſiane,delle quali egli fi perfuafe hauer Plinio, & Liuio

Won furºn ragionato.Màſtrana coſa è queſta,che Sinuefla,la quale pur

警 ::: fu colonia de Romanifolie fiata attribuita al Latio nuouo;

::::::::, & il ſuo territorio: anzi le fue vicinistime acquestio:o
åếiºarefa. compreſe nella Campania Felice. Et è ancora affai più ſtra

smoſe. no,che Liuiovolendo dimoſtrare,quanto largamente i Car

C3r
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taginefi in quel primo impeto trafcortero co predare, ha. Il Ciruerio

uefie voluto più tolto dire, che giunfero alle atque, che alla rifiutatº, ia

città di Sinuélla, fra le quali era così picciola dittanza: tra-*" "

laſciando che parmi affai improbabil cofache quella cor

reria foffe potuta peruenire tanto innanzi nello iterio gior

ilo, nel quale Hannibale eragionto nella Campania, & ha

uea pofti i fuoi alloggiamenti, come dichiarerò in altra-,

occafione,non lontani da Cafilino,doue la fua guida lha

uea condotto per errore, dal cui fito à quello di Sinuella il

medefimo Cluuerio,anche di Cafilino ragionando nel cap.

5. del lib.4; non niega all’Itinerario del Peutingero, ne al- *

l'Itinerario Hierofolimitano,eilere ſtata la lótanāza ben di

ventiuno miglia.Adunque altre acque Sinueſiane,men lon-Ata a tre in

tane da Cafilino, & perciò men vicine à Sinuedà furono "º :*..*

quelle di Liuio, che non fon queſte, che naſcono tuttauia , .ே عبانم

nella ſua riniera, le quali ne tempi antichi furono fiequen-: ""

tate da nobili perſonaggi egualmente per la loro falubri

tà,che per la loro amenità,delche ragionerò di qui a poco.

Et fe quetto fia vero,farà ancor vero,che ne men Piinio in

tefe delle marittime, hauendo anch'egli parlato di queste »

altre,ch'eran frå terra, le quali manifeitainente apparteine

uano alla Campania. Biondo Flauio nella Defcrittione di

queſta regione moſtra,che per le fudette acque Sinueſjane di

Liuio appreſe quelle della palude,ch’è di quà di Sinucțiain

torno à diece noitre miglia,detta volgarmentę. Le Saucelle: - -

della quale anche ragionò Plutarco nella Vita di Fabio - - - - -

Maffimo : mà Plinio non può hauer parlato di acque palu-Biondo Fła

doſe, le quali nõ poteano effer di veruna occulta virtù natu- nio rifiuta

rale:nè effo Biõdo difie cofa veruna,ne della virtù di queſte tº : Piº

da lui credute le Sinuefſane di Liuio , ne di altre acque di "“"

vn tal nome.Le fue parole, in cui andò parafrafizãdo il fil

detto Liuiano racconto,fono le ſeguenti. Peripſum stella-,

tem Annibal procedens campum, non priùs viæ intellexit erro- i

rem, quàm ad propinquum Cafilinį, quòd nunc Castellistium ap

pellant, Volturnū perdučius (credette egli Caſilino nel luogo,

che dicefi. Caſtelluccio: ch'è lontano dal mare,& dalla bocca

del me defimo fiume Volturno per lo ſpatio di tre miglia;

ingann ato dalia fomiglianza de loro nomi delche tratterò

nel rag ionamento, che ne deuerò fare) claufam ಇಳಳ್ಲಿ.
ᏧᏗ☾ เHi
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fluminibus,Volturno, zº Saone,regionë mæſtus circũſpexit. Ca

firis itaq; ad Castellutiữ,velibi propè poſitis facile fuit Mahar:

bali vſque ad aquas Sinueſſanas (Liuio volle dimoſtrare il

contrario di queſto; & che quella fcorreria füdi molte mi

glia) vbifcilicet Saonus in stagnum effus, labi incipit in Vol

turnum (non entra il Saone nel Volturno, che forma vn al:

tro ſtagno più vicino à Sinueffa,& più verfo Occidente:mà

vi entrano due altri riuoletti, da gli antichi non mentoua

ti,i quali dalla fudetta palude delle Saucelle vi fi fcaricano

lentamente;& !’vno chiamafi. Il Rio delli Lanzi;& l'altro. Il

Pliķi::3:: Rio dell'Agnena.)predatum ire Horiogiudicherei,che per le

ಕ್ಲಿ? : acque Sinueſſane.attribuite da Plinio alla Campania,& da.»

lyn ont i Liuio defcritte verfo Cafilino,non potédofi intender quel

tro, & feco le, che à Sinueſia molto vicine, fono appreſſo al mare, effi

Resti concor di loro arbitrio haueffer dette nello ſteſſo modo alcune al
dat i, tre acque,che frà terra forgeuano da queſto lato,la cui vir

tù hora fia ignota. Certamente Plinio anche altre volte di

fuo parere attribuì ad vno, ò ad altro luogo alcun nomes,

che non era di vſo comune, come hò notato nel Diſcorſo

precedente, & quando ragionerò del fiume Volturno note

rò di nuouo.Talche potrebbe effere ſtato qui fimilmente »

più liberale del vocabolo di acque Sinuefſane di quelche »

conueniua, hauendo appellate col lor nome quelle acque. »

che forgeuano nella proffima Campania verſo Cafilino in

* »imente altro territorio,che nel Sinueffano. Ne à chiunque fia ben »

::::::: prattico per quelle poco ben pratticabili contrade è igno

::"*"*" to, che nella fudetta palude delle Saucelle forgono alcuni
B9B4?. piccioli fonti, vn de quali, che dal ſapore, che le fue acque

han di rame,fi appella. Lafontana arramata: può darci non

* improbabile argómento di alcuna fua celata virtù , & de".

fuoi vicini fonti , fiche di alcun di effi Plinio posta hauer

parlato.Ancor loftesto autore ſeriffe nel medefimo c. 2. del

Î.31,che alquãto più frå terra nel territorio Teaneſe forgeua

vna acqua,gioueuole al maudella pietra,la quale ò nó fù di

uerfa dall'acqua Calena Acidula,pur da lui métouata nel c.

1o3.del 1.2:ò nafceua nello fteffo luogo frå Teano,& Cales.

Se nè egli,ne Liuio intefero delle acque,ch'io dico: cõuerrà

l'vno accuſarfi d'incoltãza,& l'altro d'vn raccõto fmoderato

Mà le famofè acque Sinuestane, furono, come diffi, quel
|e
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le,che nafcono nel lido di Sinueſia, doue e la Torre de' Ba- Le più sots

gni: appretio alla quale evn antica chiefetta, chiamata al::
prefente. S.Maria à Caudara; al ſicuro per cagione de loro::

bagnisa quali eftergià ſtata Aloara,Principella di Capua-, ſzázÀ:

vedoua del Longobardo Capuano Principe Pandolfo,che » gnori ions

per fopranome fù detto Capo di ferro, per curarfi di alcun kºbardi

fuo male,fi legge nel lib. 4. della Cronica del Monaſtero di

S.Vincenzo già nell’origine del fiume Volturno, non ancor

data alle Stampe, &醬 dà Giouanni fuo Monaco, &

Diacono,le cui parole fi recheranno di qui à poco. Mà fu- E, più anti

rono li medefimi bagni,ancorche i Longobardi fi diletta- camente per

rono molto del bagnarfi,affai più frequentati, & più celebri la lºrºfalu

ne’tếpi più alti. Percioche oltre Plinio,fe pure di effi habbia::

parlato,Strabone parimente al lib.5.ragionò della loro vir- i, gran per

tù come hà il fuo interprete,in queſto modo.Sinueſſa in finu Jonaggi Re

Vefrino fita efi, chº a finu nomen gerit. in proutmo thermæ ad manº.

quoſdam morbos pellendos efficaciſſime. Et Tacito ncl lib. I 2:

degli Annali moſtra efprefſamente la lor molta ſtima; al cui

giouamento fi accompagnaua la piaceuolezza di quel cie

lo, così egli ſcriuendo dell'Imperador Claudio. In tanta mo

le curarum Claudius valetudine aduerfa corripitur; refouen

difquè viribus mollitie cæli, & falubritate aquarum Sinueſſam

pergit. Alla qual lode acconfente Dione nel lib.6o;[benche »

dà Tacito diffenta dell'efferui andato il fudetto Imperado

re:affermando ciò di Narcifo fuo liberto, & fedel cuſtode,

il quale ne fù perfuafo dalla Imperatrice Agrippina, intenta

à蠶 morte al marito:nè egli parlò ſpecialmếte de'bagni di

Sinueſia:mà diffe,che colei lo ſpinfè,come ragiona il fuo in

terprete,in Campaniam, quaſi aduersùs podagram, aquis eius

regionis vfurum. Et poffiamo ben credere più à queſto, che à Tacitori.

quello autore,il qual parmi, ch'haueffe fcabiato il venir del- fiutato.

l’vno in quello dell'altro ; mentre non ricordandofi poi di

quelche hauea raccontatoragionò del morir di Claudio in

modo,che il dimoſtrò,effer ſeguito in Roma,nulla hauendo

prima detto,che vi foffe ritornato.Mà il medefimo Tacito

nel lib. 1. delle Hiſtorie,fenza che di queſto fecõdo fuo rac

conto poſla dubbitarfi,defcriffe le medefime acque per mol

to delitiofe,nelle quali delitie immerfo Sofonio Tigellino

finì la fņa vituperofa,& dishoneſta vita. Tigellinus,dice egli,

X. - - - ac- -

Dione di

fcorde dà

Tacito.
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accepto apàd Sinueſſanas aquas ſupreme neceſſitatis nuncio, in

rèr ſtupra concubinarum,& oſcula,& deformes moras festis no

uacula faucibus, infamem vitamfadauit, etiam exitu fero, Ø”

inhoneſto. |- |

s.cxoxt4. , Neio penſo d'ingannarmisſe efendoſtata cotanto gran

Tř3 ##- de la celebrità di queſti bagni, crederò » che il chiariffimo

ma conduct- huomo Cromatio,come fi legge ne'gelti di S.Caio Roma

dº fecº in-º no Pontefice,& con le fteffe parole in quelli di S.Sebaſtiano,

# all'hora che per fottrar fe, & altri alla empia perſecutione

#"aff;" di Diocletiano,ad arte ottenne Imperial licenza, vt medele

cristiani, gratia in Campano littore,vb; lati ceſpitis erat dominus, deno

raretur: non ad altro lido di Campania,ne ad altre, che à

queſte acque Sinuestane fi cõdulfe, feguito dà numerofa co

Non venne pia di Criſtiani,da lui in fua caſa in Roma occultamente fin

"::::: : à quel giorno nudriti i quali nõdimeno furono iui poi tutti

"*""/* mártirizzati. Ne così riu perſuado, perche bagpili acque

naturalmente gioleuoli a molte humane infermità io nou

- fappia,che furono anche in Napoli, & in più copia in Poz

zuoli,doue ne nafcono tuttauia;città ambedue della mede

fima Campania:mà perche allai più acconciamente inten

derpostamo , hauer Cromariopoffeduti larghi campiap

preſlo Sinuesta,che appreſſo Napoli,ò Pozzuoli, i territorij

delle quali non eran molto ſpatiofi. Etil Baronio negli An-.

Eccleſialtici all'anno 393 nel num 106. feguito di Sc

ề:uerino Binio nelle Note à gli Atti del Concilio Sinueffano,

todati. . celebrato nell'anno fudetto , certamente dà molto minor

argomento di queſto perfuafo portò inauuedutamente la-2.

mēdeſima opinione del luogo, in cui Cromatio celò i fuoi

Criſtiani,dicendo (mi feruirò delle parole di Seuerino) che

cùm ea Astis Sebastiani Martyris conffet, fub hac Diocletiani -

perfecutione,ad fugiendam Tyrannorum rabiem ingĚtem Chri

flianorum numerum eum Polycarpo Presbytero,iuxtà confilium

Caij Pontificis, Marcellini antecefforis, in amplifimam villam

Chromatij,que pofita eſt ad littis Campanum, profeffos effe, il

licquè incognitos manfiffè probabile eſt, in eadem regione Roma

nam Eccleſiam ad deliteſcendum amplos receffus habuiſje,thiquè

fortaßè hoc trecentorum Epifcoporum Concilium celebratū effe.

-- Fin quà il Binio.Mà io hò ancor maggiormếte il creder mio

* per vero,fapcndo,che in Sella,città affai vicina à Sile
- A
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fi conferuano anche al prefente i corpi di molti deſudetti

martiri, nõ efsẽdo altra memoria di effi,nè del reſto de loro

cõpagni rimafa altroue. Il qual riftõtro per la fua grãde ef- -

ficacia pote cotanto appretio Antonio Caracciolo, ò pure » Antonio

appreſſo il fuo diuolgatore Boluito,ch'egli nel libro de'Sa- 없ႏိုင္ဆံုး
cri monumenti di Napoli alla Sctt.7. del cap. 1. hauendo ef- più cofe.

prefſamente atterito,che Neapolitanam Diacefim olim imbabi

tauerunt B.Chromatius, Vrbis Prefesti filius, & cum eo mille

quadringenti Chriſtiani,à 9.Caio hùc milji,quò tutiùs latitarent:

& nel cap. 17.doue più largamente di tal fatto fcrifle, hauá

do foggiunto,che circà annum Chriſti 295. in Campanie litto

valibus oris propè Neapolim magnus numerus Martyrum cælo

infertus eft;eorum videlicèt, qui Chromatio, Ariſtone, gº Cre

fcentiano ducibus,ad vnum omnes interempti funt : finalmente

non fidatofi in alcune fue congetture, le quali fe al fuo; in

tento erano gioueuoli, hauerebbero guadagnato alla fua ,

Napoli quelle medeſime turme di martiri intiere, conchiu

fe il fuo ragionamento in queſte parole. Iam verò videat fin

cerus Leftor, nihil prorsùs obeſſe, quin nobis Neapolitanis affe

rere poſſimus,& referre partem faltèm aliquam tantæ multitu

dinis martyrum. Siche finalmente raccogliendo fotto trè ca

pi tutti i fuoi argomenti,di nuouo anche riftrinfe, & diede

modo alla ſua prima fentenza in queſta forma. Celebritas

quippè loci(di Napoli)thermºquè falutares, & vox ipfa Chro

matius,planè exigunt, vt fi quis hoe feriò perpendat, exiſtimet,

partem faltèm aliquam tot Sanfforum Neapoli, vel propè Nea

polim confèdiffe:non hauendo potuto quel valorofo huomo,

amantiffimo della gloria della fua patria,temperar del tut

to fe fteffo,& cedere à chi più conueniua, quelche ritenere_',

fe non ingiuſtamente , non poteua: effendogli anche fom

mamente diſpiaciuto,che ſotto quel fuo piaceuolistimo cie

lo non fi legga,nè purvna fola volta,efferfi effercitata fimile

fpietata carnificina di Criſtiani ; la quale vien hoggi ripu
tata altrettanto gloriofa alle loro patrie, in cui fi fappia ef. v

ferfi dà effi patita:quanto Napoli fi pregia della fua autica ·

libertà, cotanto ambitioſamente, non che dà Franceſco di Francefce

Pietri al cap. 5. del lib.r.della fua hiſtoria Napoletana : mà Hi i' ཙྩམ་༠
dal medefimo Caracciolo, ò fia dal fudetto Boluito al cap.“

I o.del citato libro,inculcata;il quale acerbamente PFಣ್ಣ
IX. S 1
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1

il Pietri,che habbia negato, efferuifi giamai dato martirio.

ad alcun Criſtiano. Et inveto fe Napoli frà le fue antiche,

& nuoue prerogatiue non fuori di ragione fi vanta della li

bertà,qualunque fù ella,laſciatale godere in vn lodeuole, &

giocondo otio dà Romani più eſprestamente, che dà ogni

altro defcritto då Strabone ai lib.5: forza è, ch'ella non

poffa infieme pregiarfi anche di queſto Criſtiano honore :

non effendo dubbio veruno, che fe le conueniffe così gran

numero di Martiri,ſi arricchirebbe affai pienamente in vna

volta fola, ſenza far perdita dell'antidetta ſua prerogatiua »

di queſta gloria fanta & religioſa,di cui il Caracciolo fi mo

ftrò hauer cotanto fimifurata brama. -

Sinneſs » Piaceuoliſlima città adunque fù Sinueffa, sì per lo fuo

::::. marittimo fito,come per la giocondità, & falubrità de' fuoi

微 bar: , bagni naturali;& fù in oltre ad ogni humano bifogno com

città di ca. modifiima per la fertilità de'fuoi ſpatiofi campi La qual nő

pania ºfbe-' sò per qual difgratia,effendo caduta dalla ſua più lieta for

:º tuna: fè pure riforfe poi per qualche maniera innanzi del
rihabitar - |- -

:fi: „a fondarfi il fudetto Caſtello,appellato Mondragone: ella non

do di piato-dimeno non giunfè più mai alla ſua frequenza, & celebrità.

mes di prima. Et quante volte io vado ripenfando à queſte così

eccelléti doti del fuo fito, & alla ſua vicinanza à Minturnos

appreſſo la qual città,nelle ville di Zeto, & di Firmo Caltri

cio,ambidue filoſofi,& fuoi amicistimi,hebbe in coſtume »

di dimorar Plotino,famofo Platonico: altrettante vengo in

"opinione,che Sinueſia fù quella città disfatta, nella quale."

quel medeſimo filofofo pénfaua introdurre il modo di vi

uere fecondo la forma della Republica inſegnata dà i lato

ne,& dihabitărui con altri filoſofi della fteffa fua fetta;ilche

vien raccõtato dà Porfirio nella fua vita al cap. 1.& då Giu

Il Salmafio lio Firmico al cap.3.del lib. I. dell'Aſtronomia. Le parole di

rifi"º Firmico,dal Salmafio ben ricorrette nelle Note ſopra il cap

Firmi 2. di Solino : mà ſenza neceſſità applicate alle Terme di
irmico, & . . - -- |- v

H:::::::::: Baja, fon queſte parlando egli del fidetto ilotino. Nàn

fcontrati,& ad collocandam fedem amanhm ſibi Campanie folum elegiffe

illustrati. narratur, vbi ſemper aeris quieta moderatio cunőíos incolas fa

lubri većiationefuſtentat ; vbi nec vis hyemis , nec fagrantis

Solis accenfio,fed compoſita temperies ex vtroquè moderatur;

vbi ægritudine aliqua laborantibus hominibus ingenito fontium
. C4
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calore, & feruefcentium aquarum falutari fomento conciliate

fanitas,irrigatur, Quelle di Porfirio,in cui ſcriue dello ſtelfo

filofofo,come s'era infermato in Roma,fono appreſſo il fuo

interprete le feguenti. Ex Vrbe difejit profcffpuè in Cam

paniam,dedustus eſt in agrum Zethi,veteris amici fui, vita iart

funċři. Neceffria verò illi ex rebus heredibuſquè Zethi fuppe

ditabantur, atque ex Minturnis à

Caſtricius enim prædia Minturnis habebat.Et appreifo. Præte

reà familiaris admodłm Plotino Zethits erat, genus ex Arabia

ducens, qui & vxorem duxerat filiam Theodofij, quondam f:- i

Caſtrieij agris afferebantur:

miliaris Ammonij. Erat hic medicine peritus, Plotinoquè dile

ffiſſimus, quem Plotinus ciuil um gubernaculorum momenta ge

rentem indè reuocare admodèrn contendebat, eoquè familiaritèr

vtebatur adeò vt in agros eius fecederet ad fr:um lapidem an- :: -

tè Minturnas, quos Caſtricius poſſèderat, cognomine Phirmus.

Et in fine Proindè Galienus Imperator, va orquè eius Salonina

Plotinum hoſporabant,maxime può colebant. Hic igitur eorum |

beneuolentia fretus, orauit, vt dirutam quandam olim in Cấpania

ciuitatě philoſophis aptă,inſtaurarent;regionëq; circifufum cultæ :

ciuitati donarent concederentquè ciuitatem babitatiiris, Plato

mis legibus gubernarijatquè ipſam ciuitatem Platonopolim ap

pellari. Pollicebatur ſe illuc habitatum vnà cum amicis omnibus

profesturum;quod facilºphiloſophus ad votum impetrau ifft,ni

fi quidam Imperatoris familiares inuidia, vel indignatione, vel

alia quadam iniqua de c.tuft acritèr obſtitiffent. Fin quà Porfi

riɔ. Viffe l'Imperador Gaiieno

26o. Ne io sò ben rifoluermi,

fe debbia credere, il fudetto

Zeto effer quel Zeto, di cui in

Capua nel Portichetto, attac

cato alle cafe della Chieſa de'

Sāti Rufo,& Carpoforo fi leg

ge il nome nella iſcrittione ,

ch'egli poſe nel fuo fepolcro,

& di vn ſuo figliuolo, appella

to.Campano : & della fua mo

glie, detta: Callaide. di queſte

parole.Certamente quel nome

intorno gli anni di Criſto

ZETVS CAMPANO

FILI O P I O F E C I T

ET SIBI ET CONIVGI Antica

ifcritt ione

KALLAHDI in Captл

amb gua

QVI VIXIT A N N IS ::::: illa

! I at 3.

X X X III. ME SI B V S

X. D I E B V S I I I.

difua moglie nõ distonuiene à donna,nata dal fudetto Teo

Л.Х.
S 2 dofio

|
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dofio,huomo Greco:& il fuo figliuolo,natogli fuori della ,

fua patria in Campania,conueneuolmente fecondo l'vfo di

quei tempi potè ottenere il nome di Campano,ne l'artificio,

& la faccia di quel marmo,al creder mio,ripugnano all'età

di Galieno.Habbiamo anche in Capua manifeſta memoria

della gente Cattricia in vna altra antica iſcrittione,che fcol

pita più artificioſamente della fudetta,in marmo di miglior

វ្នំ di maggior grandezza, onde dimoſtrafi l'opera »

i quel fepolcro effere ſtata ancor maggiore,è frà quelle, ch'

io hỏ copioſamente raccolte nella mia villa di Cafapulla,&

contiene le feguenti parole.

A. CASTRICIO A. F. FAL. PRISCO

A. CASTRICIO A. L. A R A B O

- & CASTRICIA A. L. NYSA F E C I T

S I B I ET FIL I O ET PATRONO

Adunque quella ignota città, in così ameno fito dishabita

ta,che Plotino penfaua rihabitar co fuoi filoſofi al modo di

Platone (che città anche nel dir Greco dà Porfirio è chia

Hsua ghite- mata)fù al creder mio, Sinueſia ; effendo potuto cadergli

#:#e":J": quel penfiero nella mente per la frequente dimora, da ſui

|:4“: fatta nevicini poderi Minturnefi deſ ſuo amico Caſtricio,
viti, nzi" che fù quel Caſtricio,al quale il fudetto Porfirio, fcriffe i li

territoriº di bri De abſtinentia ab efu animalium:nè frà loro efferfene par

Mintºrnº. lato fpeffe volte,potrammifi negare. Et parer, forfe,potreb

be,che affai ben tutto ciò fi concordi con quelche hò detto

di Cromatio,il quale quaſi dopò quaranta anni dell'età di

Plotino,& dell' Imp.Galieno, conduffe feco di Roma in Si

nuesta vacua di habitatori, quelle moltitudini di Criſtiani,

delli quali hò ragionato poco innanzi;&parimente potreb

' - be ſtimarfi,che afficurati dalla medefima folitudine del luo

Atti di S. go frà gli fieffi anni della perfecutione di Diocletiano, fi
Caio. Pºnt: adunarono nafcoſtamente trecento Veſcoui in vna ſua »

grotte,in cui celebrarono il Concilio appellato Sirueſſano.

Sinusiano Mà io non veggio,nè l'vno, nè l'altro argomento potergio:

illustrati, uare gran fatto al mio dire ; hauendo Cromatio ಣ್ಣ
1 illO1
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i fuoi Criſtiani à fuoi cāpi:& nó già propriaméte in Sinuef

fa: & al ficuro ſotto colore di adoperargli alla loro coltura;

& ricordãdomi,che fin dall'età di Polibio,come egli afferma

al lib.3;folea nella Campania Felice dà varie parti del mó

do farſi gran concorſo di foraftieri; fra la qual varia molti

tudine,in varij effercitij applicata, cotanto più ficuramente

poterono celare il loro arriuo, & i loro confegli quei co

piofi Vefcoui Criſtiani, quanto erano i luoghi, in cui di

morauano più negotiofi,& più frequentati: & nondimeno

in così gran frequenza », non può della folitudine della in

nominata città,ambita dà Plotino, ch'io riputo effere ſtata

Sinuesta,dubbitarfi;nè della medeſima Sinuesta è improba

bile infortunio così antico:fe fi offerua,che nell'età di Giu

uenale,cio è al più tardi in quella dell'Imp.Traiano, nè an

che Cuma era molto copioſa di habitatori : & per fine io

non faprei à qual altra città più che à Sinueífa polfano con

uenire le conditioni del fito della innominata città, che dà -

Firmico,& dà Porfirio furono dimoſtrate. |

X. Albergbi Cedity.Cedia.Papia:

castelli.

Non molto apprefio alle fudette acque Sinueffanes, glialsar

piegando verſo terra à man finiſtia per la via Appia,la qua- GHI CEDI

le non più poi fin à Taranto s'incontraua nel mare, parmi, :.* # :

di douer dire,ch' erano gli Alberghi Ceditii,chiamati latina-悠********
mente.Cæditie Tabernæ.Sono parole di Feſto.C.editie Taber-:::

næ in via Appia à domini nomine funt vocatæ.Mà egli,che per

auuentura nulla più diſtintamente ſaper douette dellor fito,

volle perſuaderci queſtadà lui ſtefio imaginata origine del

lor nome,la quale più toſto par douerfi credere difcefa dal Festo rifiu

nome del cãpo Ceditio,che fù il territorio del caſtello, chia- tato.

mato Cedia;nel quale eran collocati:effendo,forfe, anche lo

fteffo fignor del luogo ftato detto.Cedio; ò. Ceditio: dalla fua

Cedia:fe creder non vorremo,che anzi dal ſuo prefe il nome

quel caſtello, il quale hauerebbe perciò douuto appellarfi.

Cedio. & non già. Cedia : che di effere ſtata donna colei,che

n’hebbe fignoria,dalla qual veniffe denominato,nè pur effo

Feito ci醬luogo à penfarlo ; & di Ceditio il campo 'ఫీ di

Ç÷

|
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Cediti; gli Alberghi,dal caſtello Cedia; & queſto fe pur così

Në furon, º piaccia dal fuo fignore, poterono dirittamente hauer i loro

lº"14" da' nomi. Mà laſciando di andar dietro all'indouinare in cofe

'ಸಿ.ಸಿ. leggiere:parmische il fito di queſti Alberghi Cediti; non fù

' lontano dalli fudetti bagni Sinueffani; come raccoglio då

quelche fi legge in vno giuditial decreto , ò pure per vfar

i vocaboli di quei tempi,in vna Notitia di vngiudicato, ap

pretfo la Cronica di S.Vincenzo del Volturno, riferita non

moito à dietro,la quale è dell'anno feſto del Principato di

Landonolfo(fù queiti Principe di Capua dal 982.di Criſto

fin al 993.) nel mefe di Gennaio dell'Índittione prima, &

comincia con parole barbaramente latine in tal modo Càm

perueniffet quadam die Domina Aloara glorioſa Principiſſa, in

Caldanas de Cilitias, fui corporis perficiendum fanitatem, vene

runt ibi fuo obſequio ſupradistus Dominus Lãdonolfus glorioſus

Princeps, & Dominus Adenolfas Archiprefalem Sanste Сариа

næ Eccleſie. Eorum præſentia aderant Pando Comes, Marepa

his, & Maraldo filius Madelfrit, chº Landonolfus filius idË Lan

donolfi,Ớ Lando frater eius,& Landenolfas Comes Caſtro Cali

mulo,& Dauferi, & Dauferio fratres Volturnenfes Comitibus,

& Pando, 9 Aufentio &c. Adunque come certa cofa ê, che

nel luogo appeliĝCaldana, dal qual hoggi ritiene il nome

la Chiefetta di S.Maria à Cautana,& nel quale la Principeſ

fa Aloara fi era condotta per curarſi di alcun ſuo maie, for- .

geuano le medicinali acque Sinnefſane ; così può anche di

- qui intenderfi, che gli Alberghi Ceditij di là non eran

ri cui luegº molto lontani;pofciache douette eglichiamarfi. Caldana di

fè poi detis. Celitia.dalla vicinanza di effi Alberghi Ceditij. Et qui è fi

23:nº di milmente dà offeruarfi,che Cilitia a quel tempoera tuttauia

Cilitia yn villaggio,ô pur caſtello;frà i confini del quale racchiu

deuaſi non meno il luogo,chiamato.Caldana : che quel po

dere,di cui fecefi quel piato. Pro terra,così iui, in eodem loco

Cilitias.&c.Nè altri fi perfuadasche la voce: loco. quiui hab

bia il fuo ſignificato,che altre volte hauer fuole; efiềndo fta

to frequentiffino vfo in quei tempi di dinotarfi per effa an- -

Il Lipfio che i Caſtelli,& i luoghi habitati:ilche yorreiche foſfè ſtato

::::::::- più affermatamente creduto dall'eruditiflino Lipſio nel

te notato. cap. 5. del I.r. del fuo Louanio. Leggeſi uel retto nella mede

fima Notitia,ch'ella fù ſcritta in eodem loco Caldana; dalche

ар



D- 1 & C o R У О II. 143

apprender poffiamo, che per l'occaſione fermamente de'

bagni ne fù quel luogo in modo di vn Villaggio in al

cun tempo frequentato : • رایسب n * . • • I w

Mà feio diffinguo gli Alberghi Ceditij dà Cedia,la qua- çEDI4. fà

le dal Cluuerio,ò non fù conoſciuta,ô fùtralaſciata : follo "4"#*****

perchequelli Alberghi só defcritti da Feſto sù 姆 Via Appia; ಸಿ.

& Cedia vien dà Plinio Secondo al cap-6 del lib. 14. dimo-##3.

ftrata fuori di ſtrada; doue facendo catalogo de’vini gene

rofi,feriffe le feguenti parole. Secunda nobilitas Falerno agro

erat,& ex eo maximè Fauſtiano; cura,culturaquè id collegerat.

Exoleſcit hoc quoquè copie potiùs : quàm bonitati studentium.

Falernus ager à Ponte Campano(fu queſto Ponte fopra il fius

micello,detto. Saone pèr l’Appia:lontano dà Sinueffa, come

hanno gli antichi Itinerari) noue miglia)læua petentibus Vr

banam,coloniam Syllanam, nupèr Capuæ contributam,incipit.

Fauſtianus autèm circitèr quatuor milliaria à Vico prope Ce

dias;qui à Sinueffa fex millia abeſt.Così Plinio.Siche quel Vi

co, di Cedia vicino,era sù quella via,& dall’vno,& dall'altro

fuo lato,onde di Vico, come dichiarerò poi, prendeua il co

mun nome:& effa Cedia ne douea eller alquanto in difpar

te, effendo tuttauia lontana dà Sinueffa intorno à quattro

miglia;& per qủafi altre fei dal Ponte fudetto. Et non altro Plinio illu

in vero dir volle queſto ſcrittore: benche per la folita stret- strato, &

tezza del ſuo ſtileò pure per alcun difetto de copifti, fiano ::::::::

le fue parole alquantoofcủre, hauendo potuto la ſtella fen-:

tenza effer più aperta con l'aggiuntione di vna fola voce », luoghi:

dicendofi. Fauſtianus autèm citrà, circitèr quatuor milliaria à -

Vico prope Cædias. Nè fon ſicuro,fe vn fimildifetto anche fi

ritrouinelle parole antecedenti,che potrebbero leggerfi più

pienamente in tal modo. Ewolefit hoc quoquè culpa copie po

tiùs,quàm bonitati fiudentium:ilche fia ម្ល៉េះ per incidenza--

Fù adunque Cedia di quà di Sinueffa,ne lontana dal campo

Falerno; laonde col medefimo Plinio, dà me ricorretto à Emendatio

dietko,dir con ragione potremo, che hinc felixilla Campania Rºdiliniº

çſt:ab hocfinu incipiunt vitiferi colles . & che hinc Vefini,Ør
Secondo ri

- - - - - - - - |- !“?*:', confermata.

Cæditi; obtenduntur agri. his iunguntur Falerni,& Caleni. Mà **

dà qual lato dell’Appia fuíle ſtata Cedia,io non ne hò alcu

noben fermo argomento;benche parrebbe douerfi collocar

yerfo il monte Maffico, ch'era à finiſtra di quella via à chi

2Ꮡ• ve

-

}

|
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Mal iw luºgº

ոսliս թծ

distintamvete

得伊#。

Jⓐ APIA, é4

fielle nel

tretto Si

*ưefano,

Antiche

ifcrittioni

illuſtrate.

veniua di Roma, appreffo del quale fù Vefcia, fecondo quel

detto pur di Plinio nel cap.42.del lib. I 1. recato altra volta

à dietro,in cui ragiona del buon caſcio.Proximum autèm Wr

bi Vefcinum, eumquè à Cæditio campo. Nondimeno il territo

rio Veſcino anche giunſe dall'oppoſto lato dell'Appia final

mare,onde Sinuesta fù detta,edificata nel feno Veſcino;&in

oltre quel fuo così buô cafcio filoda tuttauia molto più che

negli altri vicini pafcoli, in quelli,che fono verfo lo ſteffo

lido;fiche di ciò per me rimanga altrui libero il giudicare:

Nel retto di Cedia,& di Papia,ồ pure de Cediciani,& de'

Papiefi, haffi mentione in vno antico marmo,ben grande,

ch’al preſente è nella fabrica del Campanile della Chiefa »

Vefcouale di Carinola;&al tempo di Aldo, il quale nel fuo

libro della Ortografia,alla voce. Pollio.il riferiſce mozzo di

vn'intiero verfoera appresto il fiume Liri, il modo della cui

fcrittura è il feguente ; onde per laftrettezza del foglio ella

con lettere di queſte maggiori non può qui rappreſentarfi.

L. PAPIVS L. F. TER. POLLIO DVO VIR. L. PAPIO L. F. FAL, PATRI

MvLsvM ET CRvsTvM coLoNIS SENVISANIS ET CAEDICIANEIs

o M N is vs MvNvs GLADIAronivm cenAM colonis senvisants

ET PAP I E Is MonvMENTvM H-s cclɔɔ co co Ex TESTAMENT»

ARBITRATV L. NOVERCINI L. F. PVP. POLLIONIS

Fermamếtelagente Papia,mentouata in queſta iſcrittione,

prefe il nome dal fudetto,ờ Caltello, ò villaggio, chiamato

Papia : alli cui habitatori,&
inſieme alli Sinueffani viļfi D IS. M A N.

afferma, elfere ſtata data dà SACR.

quel Lucio Papio vna Pil: T. V ES CIN I O T. F.
blica cena:come,oltre molti -

altri ejempi, la gente Vefri- FAL. RVFQ PATRO.

nia dalla çittà Vestia; &la-" ET T. VESCINIO SP. F.
Veferia dalla città Veferi : Ꭱ Ꮩ F O -

ambedue nella noſtra Cam

pania:furono denominate º; VESCINIA ELEVTHERI

delle quali in due antichi ~marmi in Capua fi ritroua SIBI ET SVIS -

mentione; & douendo recar quello della gente Velಣ್ಣೆ al

| · llO

-*
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fuo proprio luogo,mi è paruto douer riferire qui,non im

portunamente,quello della Veſcinia, poſciache di Vefcia ,,

non è ancor molto,hò ragionato. Mà Papiapicciol caſtello, Won wolte

di cui non hò letta altra memoria antica fi perauuentura di /**/º ***

là di Sinueffa verfo il Liri , appreſſo del qual fiume fu quei Аto igтан».

marmo veduto la prima volta:fepure chiuhque il traſcritie,

mal ritenendo à mente il luogo,doue il vide,non fece (cam

bio del nome di quel fiume col nome del Saone,ch’è dà que

fto altro fuo lato,& ne tratterò,dopo che hanerò ragionato

della via,già per lo lido del mare diftefa dall'Imp.Domitia

no verfo Pozzuoli,che mi conuien defcriuere fenza dimora,

ripigliando il cammino,che propofi,& laſciando quello del-,

l’Appia, la quale con lungo colfo di vna ia altra città per

luoghi mediterranei in Taranto, & finalmente in Brindifi

Þcruen1.ua. * . ." e

XI. Via di Domitiano dà Sinue/fa in

Pozzuoli. Viaggio di S.Paolo apo
Jolo dà Pozzuoli in Roma.

- . : : Saоже бите. · · · -

*

- Di Sinucifa adunque vfciti, non muoueremo il piede per L'antica via

quel lido prima di hauer parlato dell'antica via, che con- da sinueſſa

duceua in Pozzuoli , la quale di pafío in patio tuttauia fi :: :::::::

fcorge perquei luoghi in gran parte intiera, rimafone il re-?

ftofepolto frà le marine arenei, & frà l'acque de vicini la-2". -

ghi Era queſta via ſtata in vſo ancor molto prima, che l'ha

uesterittorata l'Imp. Domitiano;percioche il Romano Có

fole Tiberio Sempronio al tempo della feconda guerra Car

taginefe non douette far altro cammino, quando,pervíar le

parole di Liuio al lib.23, Sinueſe, quò ad conueniendum diem.

edixerat,exercitu luftrato, tranſgreffus Volturnum fiumen,circà

Liternum cafira pofuit. Et Cicerone,fe ben fi offerua,non per |

altra via fece quel filo viaggio,del quale parlò nell'epiſt.23.

del lib.9.delle Famigliari:inà dal tempo finalmente & Halle

qualità del fito di quei luoghi gualta,& confumata, o por

tunamente fù rifatta dal fudetto Imperadore, come dino

fra Statio nel Carme 3.del lib.4. delle Selue, lodando alta

- Т II1C11

:
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mente il fuo autore.I ſuoi verfi, che giouano al nostro inten

to,fon queſti.

" " - 37 Hic cæno populis vias grauatas, -

* », Et campos iter omne detinentes . . . . . . .

39 Longos eximit ambitus,nouoq; * * * {

39 Imietfu folidat graues arenas. * , .*t

Et appreilo.

» Hic quondam piger are vestus vno,

,Nutabatcruce pendula viatorטע

33 Rodebatq; rotas maligna tellus,

}} Et plebs in medijs Latina campis . . .

» . Harrebat mala nauigationis. *

Dy Neccurſus agiles.fed impeditum

» Tardabant iter orbite tacentes,

» Dùm pondus nimium quercus fub alta

93 Repit languida quadrupes ſtatera.

» At nunc,quæ folidum diem terebat,

33 Horarum via fasta vix duarum.

» Non tenfe volucrum per aftra penne,

»» Ncc velociàs ibitis carine. * *

Önde diuëne Così Statio.Talche dopo quelta maoua opera,potè più agia

?:#:::::" tamente,& più ſpeditamente farfi quel cammino; & la Via

:#.ே Appia,per la quale à chiunque di Roma fi conduceua in

““"Pozzuối,ồneritornauaera fato biſogno con trafcorrer fi

no à Capua,andarfi raggirando,ne rimafe per quel viaggio

· statie illu. inutile,& poco frequentata;ilche dir poi volle il medefimo

strato. Poetain quel verfo.

33 Illic Appia fe dolet relinqui.

non effendo itata rifatta dà Domitiano quella fua via »

per altri luoghi, feal medefimo Statio daremo fede , che

per la riuiera, ch' hô dimoſtrata; onde effaltando la fol

Îecita cura,fpefa nel fuo lauoro, così anche hebbe à ragio
*i.عوBharIAG

99 It longus medias fragor per vrbes,

99 Atquè Echo fimul binc,cſ inde fraffam

39 Gauro Mafficus vuifer remittit.

,Miraturfomitum quieta сутеנע"

39 Et Literna palus, pigerquè Sauo.

P Аt/*анит саркt;bнтidитq; late

Cri
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» Crinem mollibus impeditus vlmis - * *

39 Volturnus leuat ora– , -

Dimoſtrafi per queſti verfi ſenza verüna ambiguità, ch'ella

dal monte Maffico,& dà Sinuella perueniua al Gauro, & in

Pozzuoli;frà quali monti:& Cuma,& la palude Literna, & il

fiume Volturno,& il Saone,eran collocati. A queſto medefi

mo racconto ficoncorda Dione al lib. 67;mentre afferma-, statio, &

che al tempo di Domitiano,come hàil ſuo interprete, via, Bion: goa

que ab Sinueſſa Puteolos ducit lapidibus strata fuit; il quale º cordi,& per

ítrettamente interpretandofi, parrebbe hauer voluto dire », altrº, di

ch'ella non era ſtata altre volte munita di felci, contradicế-“

do perauuétura al fudetto Poeta,fe anche i fuoi verfi fi efpó

gano có rigore.Mà,ò fatta la prima volta,ò rifatta dà Domi

tiano quella fua via,queſto è bếcerto,che dar non debbiamo

orecchio à Domitio Calderino, al qual piaceua leggere il

primo de'verfi allegati di Statio in queſto modo.

43 Cæno bic populeo vias grauatas..

Nàm,diceua egli,in Amyclamofinu,per quem hæc via duceba

turserant populeta palustria : ilche fiù ben vero di quel feno,

ch'egli fcriue, teſtimoniandolo Plinio Secondo al cap.6.del

fib. 14;mentre ragiona devini Cecubi,i quali prima de’ſuoi

tépi furono celebratifiimi in palustribus populetis finu Amy

clano:mà Amicla,& il fuo feno,appellato altrimêre Gaetano, · ·

fù di là del Liri.Nè fi creda,che posta anche hauer qualche, స్ట్రో G

probabiltà la fua opinione;per conto che Antonino nel fuo rifiutato.

Itinerario ci defcrifie fol quella parte dell'intiera via di Ro

ma in Napoli, la qual cominciaua dà Terracina,in queſta-,

f11af)1CT3 . -

Iter à Tarracina Neapolim M.P.LXXXVII.

Sinueſjam.M.P.XLIIII.

Liternum.M.P.XXIIII.

Cumas.M. P.VI.

Puteolos. M.P. III.

Neapolim.M.P.X.

non efsẽdo ftata fua cura,che notar le fole diſtanze,& i nomi Antonino

de luoghi;oltreche parmi, ch'egli ſtudioſamente volle de- illustratº.

fcriuerà parte quella via,la quale con piaceuolistinio cam

mino,& per diporto folea farfi dà Romani, andando à fol

lazzarfi in Baia,& in Pozzuoli;& à goder anche in Napoli
ᎪᏑI. Τ 2 de”
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Che ſºlea en: de' cotanto lor grati ſtudij, & oti; Greci, de quali molto

::::" qiella città abbóndaua, come vien raccontato da Strabo
նդաÉG. ne.Cosi parinnente Sihio,Floro,& gli altri autori, notati nel

Difcorto antecedente per la medelima cagione raccoliero

in vna fola regione quell'intiero tratto,il qual per altro, &

più propriamente veniua diſtinto in due;& Nerone perren

der via più diletreuole,& piu facile & ficuro dà ogni impe* * * - ~ - * •

, , dimento quelcamnino, tentò con immenfa fatica, & con

, . . . . Þeidita di vn gran teioro cauarvna larga foffa dà Baia, ò

* · * dicafi dal vicino lago Auerno come vien raccontato dal fu

detto Plinio nel luogo citato,dà Tacito nel lib 13.degli An

nali & dà Suctonio ai cap.3 1 della fua Vita,fin ad Ottia;per

la quale in ogni ſtagione , & contro ogni ingiuria deven

ti fotfe potuto commodamente nauigarfi.Ma la fua fimifu

rata,& prodigioſa impreſa éffendo itata dei tutto vana,Do

mitiano,non men di lui dato a’piaceri, mà allai più confi

gliato, poſe mano à rifar la via già dimoſtrata per quei foli

luoghi,ne'quali il biſogno era maggioresonde ſeguìanche »

al fuo nome maggior lode... * - - - ·

La vische » Et di quà intenderpotremo, che all'hora poi dall'Imp.

di Foxxuali Nerua,& dal fuo fucceflor Traiano, fe fede non fi neghi ad

臀览 alcune antiche iſcrittioni, riferite dal Capaccio nel cap.5;

ri്2", del lib.: della ſua latina Hiſtoria Napoletana,fà riitorato il

Mjerua,et da reſto della medefima via, la quale di Pozzuoli giungeua in

Traiano. Napoli,quando il riſtorarla parue più opportuno : 1 cui vº:

stigi dimostrano, ch'ella conduceua per fianco del Foro di

Volcano,hoggi appellato. La Solfataia; & per fianco fimil

mente del lago Agnano,& per quel colle,il quale, percioche

#e4": "º giace incontro al medeſimo lago,chiamafi. Antignano Fù
dee ': questa via creduta dal fudetto Capaccio,& prima di lui dal

露%鸞 sabellico ne commentarijfopra Suetonio al cap. 19. della-:

impropria vita di Caligola,effer l'Appia;la qual fu detta dà Statio nel
3976 Mff, Carme 2.dci lib 2-delle Selue. Regina delle Vie;onde ellerne 2

ftato refo affai nobile quel colle, il medefimo Capaccio fi

Il capac. perfuafe.Mà quel fuo Napoletano Poeta non gli hauea ma

cio,& il sa nifeſtamente dimoſtrata la loro diſtintione ne verfi recati à

bellicº ri dietro,& dinuouo poi nel feguente Carme 4 del medefimo

*"*" lib.4ipur delle Seluémentre ſcriuendo à Marcello drizzò il

dire al fuoftesto carme nel feguente modo? G

„WIየ÷
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» . Curre per Euboicas non fegnis epiſtola campos, |

·Hac ingreſſa vias,qua mobilis Appiacreſtit3ל

,, . In latus, & molles foliduspremit ager arenas.

Statio qui principalmente parlò della via di Domitiano:

mà fe à quella via non può conuenire il proprio nome di · · · -

Appia,eišĉdo ſtata quali vn ſuo nuouaméte creſciuto ramo;

afiai meno egli può attribuirfià queſta,la quale dal fuocor- -

fo era molto piu lontana:fe pure vn tal nome non vorremo

concederle nella guifa-chefù poi chiamata. Appia. ogni an

tıca vialaítricata di felci,come nelle mie Emendationi alla ,

Cronica dell'Anonimo Caffineſe hò dimoſtrato. Ben dee » d e benسیون

quel colle per più vera,& più nobil cagione riputarfi molto悠 ്:’

auuenturofo,hauédoui fatta dimora S.Gennaio,Vefcouc,& efferui paf

Martire Beneuentano,all'hora che di Nola in Pozzuoli fù fato s Gen

portato al morire;&poidopo alcun tempo fù il ſuo corpo nºtº ,

riportato in Napolicoine il medeſimo Capaccio nel luogo - - - -

citato, & Antonio Caracciolo nella Sett. I 2. del cap. 2o.de'

Sacri monumenti di Napoli,con qualche diſcrepanza intor

no alla fondatione della Chiefetta quiui dedicata al fudetto

Santo,fù notato. Màgloriofiffilmoio loftimerei, fe poteffe , -

con giuſta ragione perſuadermifi , che il santo Åpoſtolo :::::A:

Paolo dopo la ſua faticofa nauigatione, raccontata dà San ::
Lilca negli Atti Apoſtolici, efiendo peruenuto in Pozzuo- di s. Paolº

li,& efiendoui dimorato per lo ſpatio di fette giorni,fi con- Apost: quide

duíle con terrefire viaggio per Napoli in Roma; delche ef. ſ.::::|:::
- - - - |- · Pexzuoli rne

fer faina fra Napoletani & conferuarfene non oſcuri fegni, ſ:

viene affermato dal Lorino ne fuoi Commentarij à gli At

ti fudetti;& il citato Caracciolo nella Sett. 1. del cap.4. del

medefimo libro reca à fauor di queſto díre alcune fue nuo

ue congetture,& confiderationi. Mà io,che non hò notitia

de mentouati fegni,i quali ne dall' vno,nė dall'altro, ben

che gli afferiſcano,vengono palefari : non poffo della verità

di vn talcãmino non dubbitare;hauendo potuto 1'Apoſto- Il Lorino,

lo effer condotto dal Centurione, fuo cuſtode,di Pozzuoli & il Carac

in Roma per Cuma,& per la fudetta via à lato del蠶 ciolo rifiu

la quale in ogni modo fi camminaua ancor prima, che fof ***

fe ſtata riflorata då Domitiano . Mà creder,forfe potraffi,

che quel Centurione ſtanco dal lungo nauigare , volendo

compir per terra il reſto della ſua via, fcelfe quella, chỉ
XI. - . " era

|- <て

;
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era men noiofa; onde fchifò l'altra del mare,così ritorta,&

impedita;& che aggirandoſi per Napoli paſsò per Capua in

Sinuelfa,& di là poi finalmente fi conduiſe per lo Foro Ap

pio,& perie Tre Tauerne,come neſudetti Atti Apostolici fi

gi legges in Roma.Alche in vero íocófentirei,ſe egli anche sẽz
aه

pهutdه

7fer pafato toccar Napoli, non haueile potuto peruenire in Capua, per

fer la via– via certamente molto facile,& piana; cio è per quella, che »

******* da Plinio al cap. 11 del lib. 18.ể chiamata.confiare. & dă

noi fi direbbe.Via Regia;di cui è rimafa, & tuttauia fi cam

mina molra parte,che appreſlo Pozzuoli ritiene il nome di.

Campana. Le parole di Plinio, mentre ragiona de confini

del campo Laborio,ch'io defcriuerò al fuoluogo, fonque

fte. Finiuntur Laborie via ab vtroquè latere confulari, que à

-àCumis Capuam ducit. Et per queſta medefi14مونPlateiریوصهبمه
n tal vtag - » : * - -

zi, agaif, maxia, s tº non erro. fà anche portato in Roma il corpo
zuentatá. dell'Imp.Tiberio,morto in Mifeno, di cui fcriffe nella fua »

Vita Suetonio al fine,che vt moueri à Mifeno capit,conclamă

tibus pleriſquè,Atellam potiùs deferendum, & in Amphitheatro

femiustulandum, Romam per milites deportatum eſt : effendo

Suetoniºil- douuta nafcer quella diceria dalla opportunità del fito di

"º quella città,la quale di poco ſpatio lôntana dallafudetta--

via,lafciauafi à deſtradà chiunque di Mifeno,& di Pozzuoli

in Capua andaua. Nè queſto mio credere ripugna al crede

re del Calaubono,il quale conueneuolmente eſpone, hauer

coloro ſtimato quel cadauere di Tiberio proijciendum in ali

quod Campanie municipium,qua tantoperè delestabatur; & ha

uer nominata Atella più toſto di ogni altra città, alludentes

ad flagitioſam eius vitamitalis enim Atellanorum vita, & mo

res, vnde funt Atellana fabulæ nuncupate. Certamente quel di

re. vt moueri à Mifeno capit. può ben conuenire al primo

giorno di quel viaggio, nel quale douette quel cadauere »

effer condottodi Mifeno in Capua; non hauendo nê anche

deuuto huomini militari,mentre portauan non fenza fune

ralpompa ilmorto lor Principe,& Imperadore,far altra via

che la Contolare.Non così poi fon ſicuro di affermare,che »

Tito fece lo ſteſſo cammino,quando di Giudea feſtinans in

Italianu(fono parole del mcdefimo Suetonio) càm Rhegium,

deindė Puteolos aneraría maneappuliffet, Romam indè contendit

expeditiſſimus: hauendo egli potuto non curarfi deł Hಜ್ಜ

|
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di quellafaticofa via dal lato del mare, non ancora riitora

ta,mà dell'altra moltopiù breue:pinto dall'ardente deſide

rio digiungere inaſpettato in Roma al fuo padre Vefpafia

no. Mà l'Apoſtolo, dirà il Caracciolo, fe non per modo di

paffaggio,almeno per riuederui i diſcepoli, che alcuni anni

innanzi vi hauea laſciati S.Pietro, volle andarui frà quell'

otio di fette giorni,che dimorò in Pozzuoli; alche fe io ha

ueffi voglia di contradire,potrei farlo con opporgli molte »

repugnanze,che ſcorgo nelle fue congetture:Mà vegga egli,

come potrebbe così dire,ſe nella Sett.3-del medefimo Capi

tolo 4 vuole,che i Criſtiani di Campania hauendo intefoil

venir di S.Paolo in quella città raccolti infieme andarono à

vifitarlo;& che effi furono coloro,che il coſtrinfero coprie

ghi à reftarui per quei giorni ; ilche ne pur vorrei, ch'ha

ueffe detto in pregiuditio de Pozzuolani, alterando al

quantola fentenza del facro teſto,in cui fi hanno queste pa

role. Secunda die venimus Puteolos,vbi inuentis fratribus,roga

ti fumus manere apud eos dies feptem.Il Lorino in vero pensò,

che intieramente quella dimora fii in gratia de Criſtiani di

Pozzuoli,che vi hauca iſtituiti S. Pietro in quello ſteffo tem

posnel quale in Napoli battezzò S. Candida, & S. Afpreno:

dicendo.Magna hæc Puteolanorum laus,Chriſti fidem adeò ma

turè amplevos effe, tantique Apostoli tot diebus preſentia coho

neſtatos.Mà io mentre hauea prefoà ragionare della Via di

Domitianoparerò elfer vfcito di via : & nondimeno il me

defimo ſubietto richiedeua, che della maggiore , ò minor

frequenza di quel cammino con queſta occaſione haueffi al

quanto copioſamente trattato • - -

*

Hordi Sinueſia,lungo la riua del mare,cammínandofi per

*.. :

Nè ins N'«

po li gli con

uenne andar

per alcun->

proprio fuº

affare. «

* * *

IL &A0NᎬ,

la fudetta via,fi perueniua nella bocca del fiumicello da La- pieciel fiume

tini appellato. Sauo;il qual hoggi, quaſi queſto fuo nome fia " :"*":::"

comune di ogni altro torrente, ò piccio! fiume, vien detto

volgarmente.Sauone.&, Saone. Certamente Plinio Secondo

nel cap. 5. del lib.3- collocò il fiume, appellato col fudetto

nome,di quà di Sinueflaial qual diffe, che ſeguiua la città,&

il fiume,ch’egualmente fi chiamauano.Kolturno, le cui pa

role fon queſte.Opidum Sinueſſa extremum in adiesto Latio.Et

poi. Hinc felix illa Campania eſt. Et appresto. In ora Sauo. Wol

turnum opidum咒 атne Liternй.СитеGlmಣ್ಯ ip

2KᏗ• 4

lento confº

or۶۶JA9894-ساد )t

vna faAude

*R
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Strabone

P10fat0.

Plutarco

leggiermē

tB fº0[a[0,

--

-

* - | x11. Volturnofiume.Anticamente non hebbe altrº

fa Parthenope, à tumulo Strenis appellata.Ne Strabonegli die

de altro lito;benche moſtrò hauerlo ſcambiato col fiume_s,

che Plinio nelle parole pur hora recate,& altri chiamarono.

Literno & per altro modo fu detto.Clanio il quale è di quà

del Voiturno;&alla fuariua hauea vna città ſimilmente âp

pellata. Literno,come dichiarerò poi.Il dire di Strabone, re

fo latino dal ſuo interprete,è il feguente.Vrbes Campanie ad

mare poſt Sinueſſam, Liternü, vbi ſepulchrū eſt Scipionis,eius,

qui primus eſt Africanus vfurpatus. &c. Sequitur Volturnus,

vrbs eiuſdem nominis cum amne,ipſam præterlambente. Nafce

queito fiume Saone dà doppi fonti in due lati di Teano,&

per aiquanto ſpatio in due aluei: mà finalmente raccolto in

vn folo; & accreſciuto di nuoue acque, ne perciò diuenuto

punto più rapido, di paffo in pafio anche anticamente ſta

gnaua in varie paludisonde da Statio nel Carme, citato al

primo luogo, gli fù dato l'aggiunto di pigro.

33 Et Literna palus.pigerquè Sauo.

Et Plutarco di queſte, & di quelle altre paludi, formate da’

fiumicelli,che mentouai à dietro;& di più di quelle, ch'eran

fatte dalle acque del fiume Volturno, intefe nella Vita di

Fabio Maffimo,quando della regione,in cui Hannibale per

error della ſua guida peruenutovi fù come cinto di afledio

dà quel Capitano,ragionò apprefio il fuo interprete latino

in queſto modo. Regio eſt cetera cintia montibus.valiis autèn

ad mare vfquè porrigitur,vbipaludes effufo flumine edit (l'ac

que non divn folo; mà di più fiumi, inondando fuori delle

loro riue,formauã queſtepaludi:& di quelle del Saone pof-i

fiamo comprehēderlo dall'allegato verfo di Statio, dal qua;

le anche lofteifo intenderemo di qui à poco di quelle del

Volturno)habetque altos arene cumulas,demàm littore claudi

, tur undefо, тротімәјvqиё. , ! , '

*

, i nome. Sua Deità. Capua non mai detta. Vol-.- |

rsedebممIIa

fume /O L- -

I v RN0, tl |

4uale non fè

1.atine *

: : : , turno. Proprietà del fume Volturno. , : *

; - Ponti/opra le fue aeque.

Nafce il fiume Volturno nel Sannio,donde,in fentenza di

Varrone al lib.4. della lingua Latina, portò feco queſto no

H1C
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me;fiche non l'ottenne dagli habitatori di Campania, nề

|

|

da'Latini. Tiberis, dice egli, vt caput extrà Latium, fie inde

nomen quoq; effinxit in linguam noſtram, nihil Latinum . vt

quòd oritur in Samnio, Volturnus, nibil ad Latinam linguam.

At quòd proximum opidum ab eo fecundum mare, Voltur

num, ad nos iàm Latinum vocabulum,vt Tiberis venit; näm

& colonia noſtra, Volturnum, & Deus Tiberinus. Così Var

rone; il quale non per ciò niega , che poi anche i Latini

l'appellarono allo ſteſſo modo. Mà di queſto altrimente , Fà credatº ,

& còn chiare parole ragionò Plutarco nella Vita di Fa- : /*"*"*

bio Mastimo, citata altra volta à dietro , affermando, ch'፵::
egli fà chiamato in diuerfa maniera da’Romani, & dalle » 2.: =

genti di Campania, ò da Sanniti. Le fue parole , che ap

preffo del fuo interprete fono alquanto mozze,intieramen

te voltate ia Latino fon queſte. Campanie opidum Cafili

mum, quod interfuit Lothronus amnis , quem Romani Watu

ranum vocant. Che per Cafilino fuffe trafcorſo il fiume »

Volturno , fi è intefo dà Liuio nel lib. 23; quando ſi ra

gionò de' confini della Campania Felice vérfo Occiden- , ,

te , & lo ſteffo è affermato dà Strabone nel lib. 5: nè è

chi ne contraſti; fiche quì il vocabolo . Vaturanum. è fer

mamente corrotto dal fincero. Volturnum ; col quale per

efpreſſo dire di Varrone , & per confentimento di ogni al- :ne &

tro fu queſto fiume appellato da Latini. Adunquè egli:hébbe da' paefani vn nome , & da'Romani vn altro . Di p

queſta difcrepanza de' mentouati autori non fi auuide_s'

il Cluuerio, hauendo per altro ben conoſciuta la fcor-

rettione del teſto del Cheronefe , & hauendo anche fot- *

tilmente confiderato il parlar di Varrone ; onde non ,

dubbitò , che il Volturno hebbe varij, & doppi nomi ; &

guidato dà alcune , fue congetture , che farebbe trop

po lungo il riferirle à diftefo, fi perfuafe, che da paefani

non fù detto nè.Volturnus:nè. Lothronus: mà. Althurnus. dal

qual vocabolo foffe poi nato a'Romani quello di. Volturnus. .

& finalmente di Vulturnus. Et io in vero, come dà lui non Il claueri

diſcordo chein Plutarco in cambio del corrotto. Lothronus. ::::::

debba riporfi altro nome,così non poffo accettar facilmen- più coſe.

te queſta fua emendatione:nè anche parendomi, douerſi di

ciò darpiù tofto fede ad vno autor foraſtiero, che à Var

XII. V го
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rone non folamente autor noſtro,& Romano:mà incompa

rabilmente di lui più dotto delle coſe d'Italia, & fornito di

molto recondita eruditione. Ne gli argomenti,che dal Cļu

uerio vengon recatià fauor del čreder fuo, fon così certi,

che non poifano rifolierii facilmente. Perciochę ben deuo

io concedergliche appreilo Polibio nel lib.3.fi legga queito

fiume per error chiamato. Athurnus : ma non parmidiac

- confentirgii,che vi fi debba riporre-Althurnus: anziche Wol

Polibio turnus:nome attribuitogli dà ogni altro,così Greco,come »,

*mºndato. Latino autore,fenza riferba veruna :, ragion poi nonpoten

do renderfi giamai per la quale egli haucție douuțoaitener

fi dall'vfo più comune,& ritenuto da Romani, chevſurpar

rono queſto (& l'accecta il medeſimo Cļuuerio) & nonક્રાં?

quel nome.Di Plutarco ciò non può dirfi, il qual mentouò

ambidue. Di più nè io gli niego,che ſimilmente fia guaíto

il nome di.Alternus.ò vero di.Aliternus - in quelle parole di

Seruio ſopra il lib 1o. dell'Eneide di Virgilio » in cui rife

riſce il credere di alcuni,i qualifi perſuafero, efiçrfi Capua

seruicem: ":"":::" appellata à quel modo. Mà ne anche gli con

dgeme cedo,che ini ſimilmếte debba ripori,Aliburaus: nó hauċdo

* Seruio parlato di altra opinione, che di quella, propolta

ci dà Liuio al lib.4; i cui teſti ritengono tutti. Vulturnus.

: , nè il Cluuerio vi ripugna. Adunque ad altra emendatio

ne del teſto di Plutarčo conuien penſare. Sarebbe , forةسیو
vero, ch'egli hauerie fcritto, non efterfi da: Romani chia

mato queſtõ fiume l'ulturnus : come veniua detto daglial

Emēdatio- trima.Kolturnus : Certamente in tutti i codici della Ude

ne di pu- ta opera di Varrone, in molti marmi antichi,riferiti da Al

tarco, accé. do nella ſua Ortografia,& in quel marmo, che con altri ri

:::tainon af- trouato negli anni paliaci frà le ruine del Profcenio del
fermata. noſtro antico Teatro di Capua , percioch' era di fimifura

ta groffezza , fu laſciaro fotterra nello ſtello luogo, non fi

legge iu altra guiſa il ſuo nome; & potrebbe qučila emen

datione parereaffai men lontana dal vero', fcorgendoſi le »

medeſime iſcrittioni dettate in pura lingua Latina. Quella

nel noltro Capuano marmọ è la ſeguente.

• • •
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Mà io di quà raccogliendo,che non poffa effer verô,quelche

pur fù creduto dal Cluuerio,che i Romani vfarono più an

ticamente queſto nome nel modo,vſurpato ne'fudetti mar

misi quali non hanno à crederfi di tépi affai remoti,che nell'

altro modo:ftimo più tolto,che Plutarco non curatoſi di co

si minuta,& leggiera offeruatione, volle dichiararci altra a

coſa di maggior momento, & come hora farò manifeſto,

non appreſa da altri Greci autori, effendo nondimeno an

ch'egli caduto in non minote errore Io adfique mi perſua
do che egualmếte il fito feito che il creder fuo habbia bifo

gno di cenfira & che per la ſua vera lettione,la quale traua
- - - - 4. و - - J ., , " : • • ; * * * v Tr • 1- • .

glio molto il Cluuério,& dafüoi interpreti fù diſperata,ci .

fi poffa ſcoprire che per ſua falfa opinione egli laſciò ferit

to,hauer queſto fiume ottenuti varij nomi. Dee perciò offer

uarfi,che alcuni ſcrittori Greci non hauendo faputo ben di

cui parlerò di qui à poco, dagli altri fiumi della Campania

Felice,vi preferoinganno in varie maniere; onde altri il ri

pofero di là di Cuma verfo Pozzuoli, come fece Tolomeo:

altri lo ſcambiarono col fiume Saone,& altri col fiume Liri;

- ХII, V 2 CO

Effendº state

confuſo col

*« » - - - - - - « * - -, 1 * • fiume Liter

ftinguere il fiume Literno,detto per altro modo. Clanio: di no.
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rifiutato

. АОtДto,

Plutarcº , come diuerſamente hauer fatto Strabone, & Appiano Alef.

:º:ºtº : fandrino à ſuoi luoghi hò dimoſtrato. Sol mancaua chi
luftrato, *端 - - : :ص.مہ۔ء:م • v • • |

auelle cófufo cal Volturno,che gli era vicino più di ogni

altro:& ecco Plutarco, il qual credutofi di correggere l'er

Varrone ror comune,me commife vn'altro niente minore; dicendo,

difefo. che Campanic opidum Cafilinum interfuit Liternus amnis,

quem Romani Volturnum vocant. Et queſta in vero effer do

uette la lettione, la mente, & la fallacia di queſto autore; &

Varrone,che diffe,non hauer hauuto il Volturno più che vn

fol nome,non ci hauerà punto ingannati. -

Il fiume Nè di efferfi vfata più anticamente la quarta,che la quin

* ta lettera vocale nella prima fillaba dello ſtello nome, ð pu

quarta lette- Tº all'incontro più anticamente queſta di quella, può hauer

fa vocale parlato Plutarco: ſe ne'fudetti marmi,& in altre molto più

2:lla primº antiche memorie fi fcorge, ch’egli fò proferito da’Roma

ni,quantűque in altro ſignificato,in vn fol modo; percioche.عAllah

effi,& queſto fiume,& vna antichiffima loro Deitä,chiama

rono divnafteffa maniera;come può vederfi nevolgati co

dici di Feſto,& delloftestoVarrone,della fincerità de'quali in

questa parte non fi è ancor dubbitato Volturnalia,diffe Feſto,

Volturno Deo ſua facra faciebant, cuius Sacerdotem Volturna

lem vocabant.Et Varrone al lib.6.della fteffa fua opera della

Hngua Latina hà così Eundem Pompilium Numam ait feciſſe

Flamines, qui cum omnes fint a fingulis Deis cognominati, in

quibuſiam apparent etyma; vt cur fit Martialis, Buirinalis.

3ūt in quibus Flaminữ cognominibus latent origines, vt qui funt

in verſibus pleriq; Volturnalis,Palatualis, Furinalis, Florali,Fa

lacer, Pomonalis:obfura eſt eorú origo,Volturnus,Palatua, Furi

na, Flora, Falacer,Pomona,pomorum patrona Fin quà Varrone

ΙΙτατηebo Μaio νοττει εhξ" offeruafle che haueado egli negato,fa
perfi la origine del nome,& della deità del Dio Volturno,

non douea il Turnebo con tanta franchezza, quanta vsò

fponendo queſte fue parole,& nel cap. 5 del lib.6. degli Ad

uerfarij,affermare per cofa molto manifeſta, che il Flamine

Volturnale fü attribuito al fiume Volturno: non hauendone

Il culto dit nè men qualunque argomento recato.

Diø VOL- Mà parerà,forfe,non improbabil cofa, che Varrone ftu

;:%, dioſamente volle nastonde:ci l'origine della deita del Pio
:::::: Volturno,collocandola frà l'altre opinioni ignote per -
риамі, C
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ci infieme, ch'ella dalla noſtra Campania, & da'Capuani

fuste paffata a'Romani;onde anche rimaneffe del tutto oſcu

ra l'occafione di vn tal paffaggio;la cui memoria per l'anti

ca emulatione di quelti due popoli donea in Roma effer

poco grata.Certamente i Gentili, come afferma Tacito nel I quali heb
lib. 1 degli Annali facra,et lucos patrijs amnibus dicabant:& il ի

Dio Volturno douette effer l'antichiffima deità de popoli,:

habitatori delle contrade vicine al fiume dello ſteſſo nome.

Et più volentieri io mi dò à credere,che il Dio Volturno fù

0 Deitd,

fpecial Nume degli habitatori della Campania, & de Cam-

pani,nella qual regione compiua il fuo corſo, entrando nel

mare:che de'Sanniti,benche nel Sannio haueffe i fuoi fonti;

percioche ancor la deità del fiume Teuere con pariffimo ef

fempio fù peculiare a'Romani; effendofi in ciò attefo più

che il luogo della fua origine,quello del fuo finire,delche ci

ammonì Seruio nella chioſa à quelle" parole , che Virgilio

nel lib.8.dell'Eneide pofe in bocca al medefimo Dio Tiberi

no. Hic mihi magna domus dicendo.Scilicèt circà exitum fuum:

quamuis enim alibi ortus,hunc tamen locum incolo.Alij Romam

dicunt Tiberini effe domicilium, hinc dixiſſe. magnam domum.

Alij ofia dicunt, ob hoc, quòd nos cum per diuerſa diſcurrerimus

efficia,in domum noſtram nos recipimus, ibiq; requieflimus ; vt

idem hic, cum per reliqua ſpatia difcurrerit, recipiat feper oftia

in mare.Mà fe queſto può ancor parere,non lontano dal ve

rosio bé potrò dar fede à Varrone,che quòd oritur in Samnio

er que/to

ume per le

Volturnus, nibil ad Latinam linguam: & infieme crederò, ch’ Et chiama.

egli ottenne di efter così detto nella Campania, & non giả romlo. Vol
: ~- |- - – turno.dal

nel Sannio;& che par dal nome di queſta regione,& dal no lor mede/fwo

灯0炒台。
me de'Campani,fù denominatojalla quale opinione mi con

duce la fua etimologia: valendo lo ſtefio la voce. Kéuriss.

nel Greco idioma,già vfurpatiffimo dà tutte le più antiche

lingue d'Italia,delche non è commodo quì il ragionare,che varrone ri

nel Latino.Flexuoſus.dal verbo.Ketuarrasche più anticamente fiutato,

pronunciauaſi.Ketua au& dinotaua latinamente. voluo. fećfo:

non in diuerſo modo,che già fi diffe.Tuwa& poi. Túw wax la

onde appreſſo Hefichio(darò le fue parole in Latino) campi

ci curfus, non resti,cº fimplices:fed flexuoſi;& il Falcone,vccel

lo notiffimo,fù appellato.Capys.dalla curuatura, & adunci

ta de fuoi piedi;come parimente quelli animaletti infettili,
- - XII. che

, !

: v

·
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che piegandofi, & ritorcendoſi fanno il lor picciol moto,

& caminino,chiamanti Grecamente. Káurn; & tuttauia nel

noſtro idioma per qucita Greca origine ſi dicono, Campe.

Di modo che al principio douette non effer diuerſo il dire.

Fiume Kolturno che Fiume di Capua; ò pure. Fiume di cam
pua;nella qual naniera ttierfi al principio appellata queſta •

Hi Cluuerio città,accorcamente fù creduto dal Cluuerio,& io ne ragio
lodato. nero a dittefo in altra occaſione. Non sò poi bērifoluermi,

fe lo ſtetto Varrone paragonò il fuo nome có quello del Te

uere per quella ſola ratiomiglianza,iui da lui notata: ò pu

re pc, queita atra più occulta, delche parmi, che polia ha

uerſi qualche inditio per le parole di seruio,all'horche chio

fando quello emiſtichio di Virgilio nel lib. 8. dell'Eneide.

» . Et longos ſuperant flexus :
- -

fcriffe in queſto modo. Et hoc ostendit,non elſe alueum flumi

mis rectum; quia Tiberim libri Augurum colubrum loqиитtur,

tanquàm flexuoſum. Se à queſta railomiglianza del piegarſi

V · in molti giri queſti due fiumi hauefle Varrone rimirato, an

: ch'egli hauerebbe hauuto per vero l'etimologia del Voltur
::u- no clier diſceſa dal volgerfi,& dal piegarfi,& dal campo , onde”
strato. non altro foffe ſtato à dire.fiume Volturno; che, fiume di Ca

pua.ò vero di Campua & fiume volteggiatore. Potrebbeli an

cor credere, che il vento, dagli antichi Puglieti appeliato.

Volturno,il qual,come fcriffe Liuio nel lib.22 campis torridis

ficcitate nubes pulueris vehit,ottenne vn tal nome(per dir co

si)dal volteggiare, & dal campeggiare; quaſi di turbini, che

mouea,foffe detto.vēto căpeggiatore; ò volteggiatore:mà egli

par più toſto efferſi denominato dal mõte, da medefini Pu

gliei chiamato.Vulturnella ſtelia loro regione come ha cre
duto il Cluuerio nel lib.4 dell'Italia al cap. I 2: oltre che per

l’auuenimento della giornata,commeſla da Romani, & da'

Cartaginefi à Canne,fi dimoſtra,che il filo ſpirare non era »

, à queſto modo.
- -

Il nºme di Et hora ci auuederemo del graue inganno di coloro ,i

KoLTWR: quali appreito Liuio,& appreſſo Seruio, citati à dietro, ſti
?# ". maronoqueita città ellerti appellata più anticamente. Kol

Pyd fº vn turno; & chella perciò habbia haunro fucceſſiuamente due

folo • nom:9uido che i vno,& l’altro in doppie lingue nó furono

più di Winſolo non altrimente,che il nome di Roma. figni

#
-

- fi
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ficãdo in Greco quelche in Latino val.robur:ftì anche quella

citià alle volte per noinc Valentia, appellata. Peregrina res

(diile Liuio al lib.4$fed memoria digna traditur eo anno fasta

(nel Confolato di Caio Sempronio Atracino, & di Quinto

Fabio Vibulana, che fù di Roma l'anno 33o.) Vol.urnumº -

Etruforum vrhem qua nunc Capua eſtab Samnitibus captam; * :

Capuamque ab duce eorum Capye, vel quod propiùs vero eſt; ' ’

a campefiri agro appellatam. Seruio nelle Chiofe al lib. το. * ,

dell'Eneide di Virgilio,dopò hauer riferite varie opinioni

dell'origine di queita città,& del fuo nome, foggiunſe, che

ali à Tuſcis quidem retentam,& prius Aliternum vacatam(dee
le ggerfi.Volturnii come dimoſtrafi per lo raffronto di Liuio;

& ho anche auuertito à dietro)Tuſcos, à Samnitibus exaffcs ,

Capuam vocaffè,ob hoc,quod hanc quidam Falco condid ffèt, cui

poilices pedum curui fuerunt;quemadmodàm Falcones aues ba

bent,quos viros:Tufti Capuas vocarunt.Così coitoro. Et egtā Liuio, &
marauiglia,ch'esti non fi accorgeſfero di error così manife-Strais no.

ito:hauếdo pur Liuio accontentito,che Capua più tofto dal tati. -

campo,che da Capi:& à Seruio effendo ſtato bé noto,che non

mancò,chi difie, ch'ella dal nome del ſuo fondatore, dalla ,

tortezza de'fuoi piedi detto,Capys, fù denominata. Certa

mente Horo Milefio appreilo Varino Fauorino nel Vocabo-Horo Mile

lario alla voce.K«unaro? non per altra,che perqueita cagio- fio,& Vari

ne di effer vn folo il ſignificato de'fudetti vocaboli.Kaurrer. "?Ñä
& Volturnus:chiamò Grecamence. Kaurrey.Camptum.la cit- flO 111tlitI2

täydetta latinamente. Volturnus:la quale nella bocca di que

fto fiume dello ſteſſo nomesnő era da Cuma di molte miglia

lontana. Le parole di Varino nella Latina lingua fon tjue

fte.Campani.quòd Camptum edificarunt propè Cumam. Locus

ità diffus. qui etiam Campani vocati funt. Ità Orus Mileſius.

Anzi Horo Mileſio,la cui fentenza,ò fù dà Varino men be- varino no

ne apprefa,ò men bene eſpreifa , intendendo de Volturnefi tato.

diffe che i Campanifurono ſimilmente appellati Campani ; che

in altro modo vn taldır troppo inetto ſtato farebbe. Con

fermarfi ancorparmi la mia congettura ɖà quelche auuertì |

Gioſeffo Scal gero nelie Note al fudetto lib.4, di Varrone,

dicendo,che Siculi Circum,aut Hippodromum, campum voca

bant à flexu equorum 4 C quadrigarum, que ibi certabant :

indè onnia plana. campi diffi. Et di queſto hora baiti, che

|- XII• COll
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Il fiume

Volturno,

che per le

fue inonda.

tioni ingom

braua i cá.

pe, G inter

rompeua le

Gjeº,

conuiemmi il prefo ragionamento del fiume Volturno fe

guitare. -

Egli,come fi è detto,naſcendo nelSannio, per Venafrum

(fono parole dell'interprete di Strabone al lib.5.)& mediam

Gäpantă fluuit. Et Plutarco più del ſuo ſtagnare,che di quel

lo degli altri piccioli fiumi notati à dietro, intender douet

te nella Vita di Fabio Maffimo,le cui parole anche à dietro

fi fon recate;& più efpreifamente ne parlò Statio, che fi re

cherà pospercioche è di acque incomparabilmente più co

pioſo,si per quelle , le quali acquiſta dà altri fiumi, che di

ícendono per lungo tratto dagl'Hirpini,& quaſi nel confine

Orientale della noitra Campania, piegando à Settentrione

frà i monti de Sannitiaccoglie in vn letto con le fue ; si an

cora per quelle, che cadendo dal cielo per le piogge, il fan

no molto più gonfio, & impetuofo, fichebene ſpelfo inon

dando fuori delle riue,allaga i campi,& le vie publiche rē

de impedite,& interrompe. Per le piogge più gonfio, & più

rapido era all'hora diuenuto,che impedi à Marcello di dar

foccorſo à ſoldati Preneſtini, che dà Hannibale in Cafilino

erano affediati. Marcellü,diffe Liuio nel lib 23. & ipsū cupi

entem ferre auxilium obf{jis, Volturnus amnis, inflatus aquis,

est preces Nolanorum,atque Acerranorum,tenebant. Et fegui

tādo all'hortuttauia nella fua gófiezza per le continue piog

ge, fè manifeſto il celato ſtratagema delle botti, ripiene di

vettouaglia,che i Romani à fecõda delle fue acque inuiaua

no a'medefimi affediati.Imbribus deinde continuis, foggiun

ge pur Liuio,citatior folito amnis,tranfiterfo vertice, dolia im

pulit in ripam,quam hoftes feruabant. ibi hærentia intèr obnata

ripis falista cöfpiciātur.Nè fi hà men certo efsẽpio delle vie »

guaíte dal fuo corſo;alcuna delle quali(non sò fe l’Appia, ò

ia Latina,ô pure alcuno lor ramo)fu rifatta dall'Imp. Marco

Aurelio nel fuo terzo Confolato,che fù nell'anno di Criſto

163;come fi legge in vna antica,& alquãto tróca iſcrittione,

che in vn marmo habbiamo in Capua,acconciamente già

fupplita dà Alfonfo Caruagiale,di gēte Spagnuolo, & molto

ftudiofo delle antichità Romane,estendo egli noſtro Regio

Gouernatore,& Caſtellano del Caſtello, all' hora appellato

Delle Torri, nell'anno 15 o6;& contiene le feguenti parole »,

fcolpite, come notò il Grotero à car.151, litera æä » ac

- 6



zo r s с о к у о, 11. . тér

declinanti,nec digna feculo Antonini, ſed forſitan à posteris resti-" .

tuta:& nè men di tal formą fi hà in Capua in altro marmo- |

Imp. Caeſar Aug. M. A V R E |

lius Anton I N vs P IVs F E -

lix Aug. PARTHI CVS MAX. -

. . Brit. ANNICVS MAX. P.M. PP.

- º cos. līī. DESIG. IIII. . .

vIAM IN VNDATIONE A Qv E |

INTERRv PTAM RESTITVIT
- i : »

Furono dà Aurelio Vittore numerate frà le calamità del Antica

tempo di queſto Imperadore, Terremotus non fine interitu蠶

ciuitatum,inundationes fluminum, lues crebrò, locuſtarum ſpe-: :::: * |

cies agris infeſtæ, &c. et Giulio Capitolino di lui diffe », re notato. - |

che vias Vrbis, atquè itinerum diligentiſſimè curauit . Mà fë ·

l'autore di queſta iſcrittione haueffe preueduto, ch'ella » . . . |

non douea rimaner perpetuamente in quélluogo, nel quale :

fù la prima volta collocata,vi hauerebbe, forfe, elprefio di

qual via,& di quali acque vi fi parlaua, ch'io le riputo del - -

Volturno,reſtando poi del tutto ambiguo, qtiał fù quella »

via,& dà qual de fuôi lati.Hordel fuderto stagnare di queito

fiume intendeua Virgilio nel lib. 7. dell'Eneide, chiaman- Fà dettº
dolo vadofo.ne' feguenti verfi. . . . . . - - , • ᏑᏪIDQᏚᏫ. `- - -

-....'***:amniſq; vadoſ-לע"|--هد..ےسسا

» Attola Volturni– " ' " ' : ' : ' ', : „... , .

per vadi douendo intenderfi le lacune,che i fiumi inondah-蠶 il

do fuori delle loro riue,fogliono lafciarne'campi;della qua- - -

le interpretatione mi marauiglio, ch'haueffe fatto così pic

cíolconto il La Cerda, mentre ne Commentarijfopra quel II La Cer.

Poema la regiſtrò poco affermatamente al finė di alcune º da notato in

altre pofitiðni, affai dal fuo autore, & dalle proprietà di Più mºdi.

蠶 fiume aliene.Sed curvadofus è così dice egli. Riſpon

e.stuia ingenti ostio intrat mare. ideò vt Plinius lib:36 cap.6. -

zvocet;mare.illius enim verba hæt.Iàm verò & in Volturnoma

ri Italie drena alba naftens.& e; Abrahamus in Indice capit de

- XII. Χ oſtio
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estio huius fluminis.Huius eftij meminit Liuius lib.35. Ergò fia,

eùt maria dicuntur Poetis vada: ità fiumen inſtar maris. vado

fum. Sic 3: Ouidius. Mæandri vada dixit. Certè de reliquo然

mine capi non poteſt;nàm Silius lib.8. Fluffuq; fonorum Voltur

mum;ammes enim,quifonant,& fluunt cum firepitu,non funt va

doſi. Idem Silius.Volturna vada nominat,loquês de ea parte, que

ad mare,vt legenti apparebit: Dici etiam potest. vadofum. pro

ptèr frequentes huius fluminis stagnationes. fie vada Nili fre

quentiſſime. Domitianus poſteà Volturnum coercuit alueo. ipſe

enim fluuius apud Statiis quarto Syluarŭ loquens că eo Princi

pesait.&c.liverfi di Statio fi foggiungeranno appreſſo. Et hò

voluto recar le parole di queſto copiofo Virgiliano fpofi

tore à diftefo percioche egli ci hà propoſte più coſe, delle »

quali farà bene,che fi tratti ad vna ad vna. Mentouò Plinio

* º il marVolturno d'Italia,mà alle parole riferite dal La Cerda,

foggiunſe queſte altre.fex millia paſſuum littore intèr Cumas,

& Lucrinum (ſcriuafi. Liternum. come dimoſtrerò di quì à

poco)& egli penſa,che parlò dellabocca delfiume.Non co

sì fece l'Hortelio,che dà lui vien citato,il quale efpofe, effer

plinie: Se- quel mare ad huiusfluminis otium,come era bé vero; efsĉdo

condo iliu- egli ſtato deſcritto pur då Plinio nel fuo deſtrolato frà Li

strato il terno,& Cuma:appellation
e(dice il Cluuerio, & io gli accon

:ºriº fento)baùd dubie ab ipſo inuëta, & mulli alij vſurpată;quantū

"*" que ancor varrone parrebbe irauervató lőftesto nome, fe

le fue parole,ch'hò recate à dietro,fi diftinguelfero in queſto

modo. At quòd proximum opidum ab eo fecundùm mare K*

At få anebº turnum,ad nos iàm Latinum vocabulam, vt Tiberis venit. Mà

## m2, la voce.Volturnum.
dee effer chiufafrà due come.Segue il La

Rusonary Cerda,che Silio chiamò queſto fiume.fonero. & ciò fù in

T#;: R4, quelli verfi del lib.3... . . . . . .: - |

гадо... : – Sinueſſa tepens, fluffuq; fonorum

99 Volturnum- · : , , ; : : rt; * - - |

& hauerebbe potuto aggiungere,che dà Lucano nellib.2.fù

detto.celere,& veloce. . - it ; i

.delabitur inde----גלפ.י

» Volturnuſ; celersnosturneq; editor aure

39 Sarnus- -

per lo qual rapidocorſodiusmodi: fie medeſime rise

vapase , come fiù appellato dà Claudiano nel Panegíricº

4 - *
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à Probo, Probino, & Olibrio- ? Dipià, R4

$ ? Volturnuſq;rapax,& Narvitiatus odore |- äå竺

, , Sulphureo- . . . . " .ةرتفدTينامس--.دمیناوتیمسنمة

menaua ſeco molto fecciofa arena, come notò Ouidio nei

lib.f5 delle Trasformationi ia queſti verfi.-- - ; ; ,

– „ – multanq; trahens fub gurgitearenam · · · · · ·

,, - Volturnus- - ---- -

onde Statio,gli diederattributo di flaue. che noi diriamo:

biondo: imitando Virgilio, dal quale nel lib.7. dell'Eneide il

Teuere fiù detto. " ' - - - - -

..........*multa flauus arena—–'«ء

& dinuouo nel lib.9 al fine. “ tuºlo * * * * * * , 1 os ·

» . ' – Ille ſuo cum gurgiteflauo : , o . i

», ? - Accepit venientem,ac mollibus extulit vndis. * * -". . . . . .

nel qual luogo Giacomo Mazzoni al cap. 2o del lib. 1 della G · · · · · · ·

fua Difeſa di Dante prefequella voce in fentimento di.bellof

vfcitogli di mente il luogo antecedente del medefimo

Poeta,& labreue Chioſa,fartaui dà Seruio,che chiamò quel

Io aggiunto. Epitheton proprium ; delche ci hauea'di hươuo

ammoniti il Turnebo'nePcap 7. del lib. 22.de' ſuoi Aduerfa

rijNè in vero la Tibèrina bióndezza dee attribuirfiad altra

cagione,ch'alla fừa nondiſlimi rapacità,ondelo ſtello Poe

ta nel lib.8.chiamollo.: : . -

) Stringentem ripas,& pinguia culta fecantem. - * -

fopra il qual verfo piir Seruio ſcriste in quęsto modo. Raden- "... ..

tem imminuentem nam hoc est Tiberiui fluminis proprium;adeò

vt ab antiquis Rumon diffusfit;quaſi ripas ruminans, & exh

dens.In fieris etiam. Serra.dicebaturin aliqua etiam Fºrbis pay

te.Tarentum dicitur;eỏ,quòd ripas terat. If La Cerda credt ef.

ferfi detto. flauo per l'arene diorò,& del creder fuochiama Alte 4sati

autore il Turnebo fudetto, il quale non altro fcriste, che » ಶ್ಗ:*

øb arenam ità vocari. Di contrarie proprietà à queſte ::::..::;

Volturno fiì defcritto il Liri dal mentouato Silio nel lib. 4; del Liri.

del quale così ſcriffe. , : .. .

„ ' Et Liris nutritus aquis,qui fonte quieto : · · ·

„ Diffinulat curfum,& nullo murabilis imbri - · ·

3 Perfiringit tacitas gemmanti gurgite ripas: -

fattone fcorto dà Horatio in quelli altri fuoi verfi dell'Ode

31.del lib. I. * - * ' ｡

XII, Х 2. Mon
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* - „ ! Non rura,que Liris quieta : - ,

» Mordet aqua,taciturnus amnis.
-

Statiº illu- Alle quali contrarie proprietà di queſti due fiumi Statio al

"º ludendo nel Carm-3 del lib.4idelic Selue, con poetica Pro

fopopeia introduste il Volturno à parlar dellafudetta nuoua

via dell’Imp:Domitiano & à pregiarfische per la ſua opera

raddrizzato il corfo alle fue acque, le quali rilirette con alti

ripari frà le fue ſponde non più farebbero inondate ne vi

cini campiegli hauerebbe potuto hormai col Liri di limpi

Briefwe la dezza gareggiare.I verfi di quelto Poeta con gli altri accen

eune ddal- nati non è ancor molto,ß porranno appreſſo. Diffe perter

: :::ii. zo il La Cerda,che il Volturno lafciaua i ſuoi vadi, ò gli di

4:” remo lacune non lontane dal mare:& ciò era ben vero; efsẽ

fcritte ap- do dà Statio,& dà Plutarco,apertamente affermato.Mà egli

preſſº il na-firaunale di quel luogo di Silio,ch’è nel lib. I 2- ・ " 「 /

f^ée sº ' !" " :::::::: * – Kolturna citata . . · · · ·

» ', : Tranſmittunt aluo vada-. : . . . – — ·

ne quali verfi fi ragiona di Hannibale ; il qual non effendo

stató balleuole à făr che i Romani hauefier laſciato l'affedio

di Capna,andò ad adalir Roma (era Capua dà queſto altro

lato del Volturno)mà quel tragetto donette farfi di molto

più ſpatio lontano dal mare, che non folean farfi quelle la

... „ cune;percioche à quel punto,come racconta Liuio al lib.26,
蠶對 Hannibale hauếdo adunate infieme le barche del medefimo

:::::::* fiume,& eſsendoſene ſeruito le bruciò poitutte Per impedir

a'Romani di poterlo ſeguire ſpeditamente: & conuien cre

derfi,che quel ſuo follecito,& occulto varcofù in tal fito, in

cui il fiume era più che altroue anguíto anziche più ſpatio

fo:hauendo egli di più tenuta la via Latina per lo territo

- , : , rio Teanefe,& delle altre città di quel cammino:& non già

" " l'Appia à lato al mare per Sinueffa, come lo fteffo Silio, dà

, Liuio non difcorde,anche afferma. Adunque diremo,che »

. : quel Poeta nő badãdo à tãte cofe fà contento di hauer imi

|- tato,come far fuole,il parlar folo di Virgilio;del qual poi nõ

può crederfi,che ſenza buona offeruatione haueffe attribuito

à queſto fiume il nome disvadoſo;la qual ſenza fallo fu quel

la,ch’al principio fi è recata,& dal La Cerda fuordi ragione

stà hauuta in non molto conto.
-

Mà veggafi,come ella,& feco l'altre fudette PrºPIಣ್ಣಿ!
· oi•
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Volturnovengano maggiormente illuſtrate da verfi di Sta- Alle ſudetti

tio,che pur dà lui ci furono propoſti,& fon quelli dà me ac- ????::

cennatià dietro più voltene'quali parlando quel Poeta del-悦:*

la via di Pomitiano, introdulie qugito fiume, che fi sdegni *** ***สอบุ๊ค

del nuouo Ponte,alzat? per compimento di quell'opera » in vn fºl :

fppra le fue acque,& che finalmente ne renda gratic al ſuo cerve.

autore,nei ſeguente modo. . . . . . -

Atflauum caput,bumidumq; latèכע

,, . Crinem,mollibus impeditus vlmis,

„... Volturnus leuatora,maximoquè : : . . . . .

„ . Pontis Cafare recliuis Arcu i . . . . . . . . . . .

» Pandis talia faucibus redundat. |- |

-s, -- Camporum bone conditor meorum, . .

» .stui me vallibus auijs refufum, - *: .

» . Et ripas habitare nefrientem - . . . . . . . -

» Resti legibus aluei ligaſti, - ị · · · · · ·

» . Et nunc ille turbidussminaxq; |- · ·

» Vir paſſus dubias priùs carinas, * . . . . - *

». . . Hàm Pontem fero, peruiuſq; calcor. . . . . " |

» . .2ui terras rapere,cô rotare fyluas . . . . . |

92 Affiteram(pudet)amnis effe capi.

32 Sed grates agosferuituſq; tanti est, |- , ,

33 .Quòd ſub te duce,te iubente ceffi: . . . .

» estuòd tu maximus arbitrer,tuæquè }

» . Wiĉfor perpetua legere ripe, |

-····,Etnunc limite me colis beatoלכ

» Nec fordere finis,malumq; latè , , , , |

» Deterges fierilem foliputorem, : ; ;

» Nè me puluereum,grauemq; cæno

29 Tyrrhenifinus obruat profundi: : : -- 1

93 „Qualis Cinyphius,tacente ripa, . . . . د . . .

3, ... Panus Bagrada ſerpit intèr agros. . . . . . . . . . . .

» . Sed talis ferar,vt nitente curfu . . . . - - -

» . . Tranquillum mare proximumq; . . . . . . . . . .

93 Puro gurgite prouocare Lirim. . .

93 Hac amnis pariterq; fe leuarat

- » Ingenti plaga marmorata dorſo.

23 Huius ianua proſperumq; limen, , '.

» Arcus,belligeri ducis trofbais, - - *

* . :IAملك ·-- - ه هـــــــــــــ۔
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- - 3y Et totis Ligurum mitens metallis, :

- » .stuantus nubila qui coronat imbri.

Aggiune că Fin quà Siatio;il qualebenche neſudetti verfiparlò di tutte

##: l'altre proprietà di queſto fiume fecondo il vero; nel resto

::::::::::: con poetico ingrandimentº dije,ch'egli non potea facilmē.

teruiſi fażil- te nauigarfi;percioche anzi la fua nauigatione estere stata,

*ente naui- affai frequente,negarfi à Liuio non conuiene, il quale più

gare. volte nel lib. 26. ne ragiona; & perauuentura non fiestercita

ua in altro modo che in quellövfato nel nauigarfi il Teuere,

fiume affai maggioresnel quale, per feruirmi delle parole,

del Latino interprete di Dionigi Halicarnafeo al lib. 3. lon

genaues,quantumuis magne, & ex onerarijs ee,que vffiad tria

millia modiorum ferunt,per eius os intrant, cº Romam vſquè

Il che fre. remigioso funibus trafie fruntur: benche nell'anno 1648. å

quenteměte mezzo Inuerno l'habbiamo yeduro con molta frequenza ,

#::::::::... folcarfi dal mare alla noſtra città contro il corſo delle fue,

coli, ºr in º acqùë,& à forza fol di remi,delche non mi era noto più nuo

ºatij med uo effempio di quello di Bartolomeo di Ariano, cittadino

:: “/” di Pozzuoli,il quale perhaueruirinouellato queſto vfo,nes
«JV0. fù ordinato Confole(era comune quel nome a’magiſtrati di

ciaſcuna arte)dal Rè Ladislao nell'anno 1393.Nė perminor

tratto ci defcriste Liuio la fua nauigatione, le cui parole re

cherò di quìà poco;dicédo, ch'ella perueniua fin à Cafilino,

la qual città al principio fù dall' vno, & dall’altro lato di

queſto fiume in questó medefimo noſtrofito, come fi dimo

strerà poi. Mà in quei tēpi più antichi,così il Liri,cöme an

che il Sarno:ambidue fiumi della noſtra Campania:anzi co

munemếte i fiumi,ſeben fi offerui il dire del Giurifconfulto

VIpiano al tit. I 1.del 1.43.de''Digeſti alla I. 1.foleānauigarfi;

benche non fon certo, fè nel Volturno ciò ceffaua nell'Eita

te,come Plinio Cecilio nell'epift 6. del lib. 5. diffe della na

uigatione del Teuere fudetto per gli luoghi, ch'eran più frà

terra,fcriuendo nel ſegüente modo. Medios ille fecat agros,

nauium patiens, omnes fruges deuebit in Vrbem : Hyeme dum

tavat & Verè; Aestate ſubmittitur: immenfiq; fluminis nomen

alueo deferit, Autumno refi mit : Certamente anche a’ noftri

tempi egli fentir fuole nell'Eſtate notabil difetto di acque :

mà non già,che alla guifa del Teuere inaridifca; nè che pof:

fa nella Campania facilmente ſenza barca Paflarfi. Mà

|-

~
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Mà Statio con molto maggiore ingrandimento dir Par- ######

mi, che non era ſtato giamai alcun Ponte ſopra del Vol- ::

turno prima di quello, che vi era stato fabricảto dall'Im-:

peradör Domitiano. Percioche fe fi attenda ia proſperofa, befali, s

& alta fortuna, goduta lungamente dagliantichi Capuani, ſka kºera

& infieme la magnificenza della Via Appia,che di Sinucíla P********

per Caſilino alla loro città perueniua(taccio della via Lati

na)& per terzo la frequenza di quelcamminosil qual Porta

ua non folamente à queſte vltime regioni d'Italia, mà in

Grecia,& in Orientein più modi:non potrà negarſi, che->

per silunghi fecoli i Romani,ſe dirnő vorremo i medelimi.

Capuani, doueano haueruialzato alcun ponte nel fito » il

più opportuno,il qual era quello di Cafilino. Mà laſciando altrº pow.

si larghe congetturesàme pareche fe al tëpo della feconda #:.

guerra Cartagineſe il Volturno in Cafilino fi foffe tragetta- pi di Hanni

to dall'vna all'altra riua con barca, non farebbe ſtato bifo- bale in Gºi'

gno al Dittator Fabio Maffimo di occupar quella città,&il stwº,

monte di Callicola, per rinchiuder Hannibale nel çampo

Falerno, come vien raccontato dà Liuio nel lib. 22. Cum

fatis fciret (diffe egli, parlando del fudetto Fabio) per

eaſdem angustias,quibus Annibal intrauerat Falernum agrum

rediturum, Calliculam montem, & Cafilinum occupat modicis

præſidijs;quæ vrbs Kolturno flumine dirempta, Falernum à Cá- . . .

pano agro diuidit. Et appresto. Incluſus indè videri Annibal, ó . '

ad Cafiliuum obfeffus le quali vltime parole,ancorche ci pia- • . . .

ceffe leggerle col Gronouio,vltimo,& accuratiffimo cenfo- - -

re di quello hiſtorico,in queſto altro modo.via adCafilinum

obſeſſa nondimeno il ponte Cafilinefe non potrebbe negarfi. . . .

Et per qual altra cagione pur Liuio hauerebbe potuto dire, , ,

che Hannibale cum per Cafilinum euadere non poſſet, fù co

ftretto di ricorrere al famofo ſtratagema de farmenti,accefi : * -
alle corna de buoi,colquał terrore pofe in fuga quei folda- * - zi

ti,che cuſtodiuano il fudetto monte:Mà il medeſimo autore

poi nel lib-23:nel lib.24;& nel lib.26 non par che più accet- w, quali

tinè in Cafilinoinè in altra parte del Volturno, ponte veru- aneens s'

no;dicendo di Marcello,come fi è intefoà dietro, che impe-bebbe versa

dito dalle fue acquesnon haneapotutopaffar dall'vna all’al-":

tra fua riua;& che di nuouo dopò alcun tếpo die vno Sueffu- . . .

lã à Calibus,să Voltaruusamnis tranſijcientë moratus effet, con- , : ,
XII teяde

Liuie illų:

strate,
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tenderat & finalmente,che al pari Hannibale,& Quinto Ful

uio frà l'interuallo dipochi giorni,andando il primo ad af

faltar Roma:l'altro à difenderla: il paffarono con barche; il

qual è affai fermo argomento,chedi"ponte vi era all'hora ,

difettospofciache Cafilino dopo lūgo affedio acquiſtato dà

Hannibale, era dinuouo diuenuto de'Romani. Del paſſar
del Cartagineſe egli parlò in queſto modo. Indè naues in

flumine Kolturno comprehenfasaduci adid,quod iam antè pre

fdij cauſa feceraf, Caſtellum iuſſit; quarum vbi tantam copiam

effe, vt vna noste tranfici poſjet exércitus, allatum eſt, cibarijs

decem dierum præparatis,dedustas noste ad fluuium legiones

antè lucem tranfiecit.Del paffar del Romano fcrifie cosi. Et

Fuluium Volturnus tenuerat amnis,nauibus ab Annibale incen

. . . . fissrates in magna inopia materie egrè comparantem. Etquì è

Liuiº ººta" dà notarfi, che Liuio non ſenza qualche Poetico artificio,

*** - per far maggiore la lode di Fuluio gli aggiunſe difficoltà

* alpaffar del fiume,dicendo, ch'hebbepenuria di barche,&

dilegni dà far le trauate:& nondimeno nel lib.23. ci hauea

deſcritte le riue del Volturno abbondanti di falci,come per

le fue fteffe parole fi è intefo à dietro;& nel 1.25.hauea rac

contato,che il ſuointiero tratto dal mare à Cafilino era in

potere de Romani,con la cui nauigatione haueano proue

Efende stato dato di vettouaglia i loro efierciti, co'quali tentano Capua

5:rgí, i allediata.Mà il Ponte,che douette effer in Cafilino, all'hor

caſilnefº che Hannibale fù chiuſo då Fabio Maffimo nel campo Fa

** Prenefii lerno,conuien crederfi,che fù poi rotto da quei foldati Ro

:游 : mani,& Preneſtini,i quali andando à congiungerfi con lelº

} . Romane Legioni in Puglia profesti à Caſilino(fono parole di

?"0/19, Liuio nel fudetto lib 23.)auertit eos retrò Cafilinum nuncius

Cannenſis pugna : Ibi cum dies aliquot;justesti Campanis, ti

Liuio illu- mentefquè,cauendis,ac fruendis inuicem infidiis, transduxiſſent,
strate. iàmq; deCapue defectione agisaccipiq; Annibalem fatis pro cer

to haberent;interf ffis noffe opidamis, partem vrbis, quæ circà

... . . (meglio il Cluuerio.citrà.ò come vuole il Grononio daCo

dici ſcritti à penna.cis.)Volturnum eſt, eò enim diuiditur amnis

*** ' occupauere. Crederò ancora,ch'egli fù riſtorato da Romani,

Il qual in- dopoich’hebber fattointiero acquiſto di Capua,eßếdo stato -

breue rifattº P9 opportuniffimo a'viaggi de'loro efferciti in Grecia,& in

22: Řezani. Oriente,& ad ogni altro loro affare nelle medefime,& nelle
* , · · · · · - · · -- altre
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altre regioni,& prouincie di quà di Roma;fiche la ſua riito

ratione non debba crederfi differità, nè anche fin all'età del

l'Imp. Claudio, il qual precedette di ben 4o- anni Domitia

no, & come afferma Plinio Secondo al cap. 36. del lib. 15.

confumò in fabricar Ponti molto teforo. Al tempo di que

fto medefimo autore Cafilino era prefoche eftinta,delche »

egli parlò al cap.5.del lib.3; & nondimeno per la frequenza

de viaggi, ch’hò mentouati, il Ponte vi rimaſe lungamente;

onde dalla fua, & dà altre opportunità inuitato il Capuano

Conte Landone, dando compimento con marauigliofa ce

lerità,& magnificenza all'opera,cominciata da’ſuoi fratelli,

quiui fondò la fua nuoua città nell'anno 856, ch'è queſta,

la qual hora habitiamo,delchc quantunqueio debba altro- ära tutta:

ue ragionar copioſamente, non mittancherò recar quì le » ##"#"
- - |- - • - - - quando vi

parole di ben quattro noſtri autori:due di età pari al mede-fà edificata

fimolor racconto, & due altri di età difegualmente alquan-ſa'appref,

to minore ; & di più aggiunger quelle di va quinto autor C A P M A

Greco,& di tempo eguale al primo de'fecondi , Sono i pri- ******

mi due Herchemperto, & l'Ignoto Monaco Cafinefe, l'vn »

dà me ricorretto, & l'altro del tutto nuouamente diuolgato

con altri Opuſcoli Longobardi, il primo de quali al Num.

25. ragionando del fudetto Landone, & de’ſuoi fratelli,diffe

in queſto modo. His inuisemità altercantibus, duo praditti

viri caperunt edificare murum iuxtà Pontem, qui vulgò cafeli

num dicitur - 9gorum opera vtperſpexit Lando, illicò abijt, ac

mirificè perfecit edificandam vrbem. Le parole dell'altro al

Num. 16. fon queſte . Sed obfcelera commorantium crebrò eo- İ G.

rum vrbs incendio cremata eſt (intende di Sicopoli, cittànuo- :”:

ua, del cui fito parlero poi, nella quale fi erano ricouerati i strato. "

Capuani, fuggendo da Saraceni, che hauean ridotta ince

nere la lor patria d'intorno l'anno 841 ) non pænitentiæ re-

medium,neque Diuinam poſtulantes mifericordiam,autemenda

tionem facinorum;ſedquodam tandem reperto confilio,ad Cafoli

ni Pontemconſtruunt ciuitatë,quam ludo fecundă vocitabant Re- *

mä.Degli altri due neſtri ſcrittori il primo è Giouanni,nato

dalla gēte de Longobardi Prencipi Čapuani di quel tempo,

il quale di Archidiacono di Capua fù Abb.Cafinefe dall'an

no 915. fin al 934,nel qual morì;& l'altro è Leone Hoftiếfe,

autor de'fudetti più noto.Giouanni diffe al N.2,così.Că au

XII. Y têm
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Giouanni, têm cremata effet ciuitas Capue ab igne (con queſto nome »

摯含鬣 chiamò Sicopoli per l'habitatione de' Capuani) venit cum

******* fratribus fuis : id ft Landone, Pandone, Lando fo Epifcopo, 29.

Cafinefe il Landenolfo ad Pontem Cafulimi , & condiderunt ibi ciuitatem,

lustrato, quæ nunc efi Capua Et finalmente l'Hoftienfe,che raecolfein

fieme, & illuftrò il dire de’nientouati autori,di ciò ſcritiè nel

cap.3o del lib. 1. della fua Cronica con le feguếti parole. Cùm

ob facinora commorantium Capuæ,quæ & Scopolis,que in mon

te Triffo paullò antè quindecim annos edificata fuerat (questo

Isofº Hº dà më e ſtato effaminato altroue) ab igne fæpiàs cremare
點:fe no - turconfilio habito Lando comes,& Lanaofus Epistopustum ce

teris propinquis fais apud Pontem illam Cafulini, fieut bodiequè

cernitur,con ruxerunt anno Domini offingentefimo quinquage

fimo ferto. Il quinto autor Greco è l'Imp. Coltantino Porfi

rogenito le cui parole nel cap. 27.del libro dell'amminiſtrar

|- l'Impero, appreſſo il ſuo interprete fon queſte. Capua erat

vrbs ingens captaquè eſt à Wandalis, finė Afrissey vafiata. Atq;

ità defolata cum iaceret, inhabitarunt eam Langobardı. Et mor

Afris rurſum ingruentibus(ancor con queſto,& con molti al

tri nomi furor várianente detti i Saract ni) Landulphus Epi

feopus in pontefluminis (manca il nomie del fiume)vrbem edi

Costantino ficauit,quả Capantë dixit (è nel Greco Kararany: mà dee leg

Porfiroge. gerfi,Karaºrur quaſi.Karózy ríar.ilche ſtrona. Capuam nouam)

nito emen- etiam hodiè extặtem Fin qua queſti autoří. Ma ben dee auuer

dato. tirfi,che perauuentura il Ponte,il quale in queſta città è tut

tauia in piede, ron ritiene veruno inditio di così alta anti

chità,che poſſa crederfi,effer quello fteffo già rifatto nel di

Pandolfo moſtratorempo da Romani: & Pandolfo Collenuccio nel
3:.lib.3.del frio Compendio dell'Historia del Regno di Napoli

ciò rifiutats l’attribnifee all'Huip. Federico 2; il quale in vero,come affer

mano Riccardo di San Germano nella fua Cronica nell’an

no 1 234, & S. Antonino nella Par. 3. fimilmente della fua->

Cronica al cap. 6. del tit. 19. al §. 1; vi edificò le due Torri,

chiamate da Gio: Antonio Campano nel lib.y.della Vita di

Parende che Braccio da Montonepulcherrimis, atq; opere munit finas Ita

fà pet rifo- lie: mà effi ntilha dicono del Ponte; & è ancor certo,che Fe

:::" : derico vn ne fece ſopra il fiume Ofanto,già detto. Aufido,co
uo da alcun - » -- -- I 11 . - - - -

:,::::::" me ti legge nell'epilt 6 & nella 7. te lib.s fritte nel fao no

caua no. me dal noſtro Pietro delle Vigne, ſuo molto famofo ſecre
tai IQ.

-



D 1 S C O R S O II. 171

tario. Creder,forfe,più toſto fidee effer opera de'noltri Pren:

cipi Longobardi,& molto più de Normanni, i quali di altri,

nóbili edificijqueſta patria ornarono delche altroue:

Nè fono ancora ben certo,fe del medefimo Põte di Cafili- Lºggest am ·
che mētione

no inteſe Agatia nel lib.2. della ſua Hiſtoria,doue racconta, dý vm ᎨᏮN -

in qual maniera Narfete,Capitano dell'Imp. Giuſtiniano in #::, :,

Campania appresto Capua, ruppe,& disfece intieramente º fiume :

l’effercito de'Francefi,condotto då Butilino,di lui ragionan- tempº del:

do appreiſo il ſuo interprete nel feguente modo . Cùm fein *** Gali:

Campaniam contul jèt,haùd longè à Capua (era anche in piede "“"

l’antica) caſtrametatus eſt, & in ipſa Cafilini fluminis ripa (co

si appella il fiune Volturno,non diuerlamente, che fù in al

cun tempo anche appellato il Liri col noine della disfacta »

Minturno) quod er Apennino defluens monte, per proximos cir

ситаgens jё сатрох, in Tyrrфенит тате defºrtur. Еtapprefo.

42uinetiam ne ſupra flumen Pons fibi incuſtoditus relinquere

tur, neuè ea eo iaffuram acciperet,huncfiatam preoccupat, cº li

gnea turri deſuper ſtruffa, in ea viros imponit, vt pugnacifi

mos, ità & armis optimè communitos, cùm vt à tuto preliaren

tur, tùm vt hoftes tranfitu prohiberent, fi tranfire forfitan per- -

tentaſjent.Et di nuouo raccontando,che quel Ponte dà Nar- -

fete era ſtato poi tolto à Butilino. At Charanges equo infenſo,

cum paucis fue turme militibus carpenta paſſim hoſtibus ademit,, |

duffores paſſim obtruncat . Vnumfortè arido, est fyluefiri onu

Jiumfeno ad turrim , quam Franci fuprà Pontem, & tigneam

fabricarant, quamproximè applicat,& igne immiſſo, flammaquè

ingenti ocius excitata, machina omnis illa contabulata corripitur.

Tunc barbari qui in eo fuerant praſidio collocati, cùm fe, ac tur

rim tuer nil poffent, relinquere locum decernunt,& vix, cum ſe |

ex alto precipitaffent , ad Francorum exercitum fuga fe recepe

runt; & Komani (così coſtui chiama i fuoi Greci per cømu

ne vſo de' ferittori fimilmente Greci di quei tempi,& de'fe

guenti)Ponte è veſtigio potiŭtur.Fin quà Agatia. Et ioben mi ti quale pø.

auueggio, che quei due numerofiffimi efferciti , l'vno de' ,: effer

Franceſi, l'altro de' Greci,poterono lagioneuolmente,& cõ- quello di

modamente accamparſi l'vno dà vn lato , l'altro dall'altro "4" "fe-"
del fiume Calilino, ò diremo del Volturno, & del cuſtodito "" /i Urட

- - |- |- - • , • • - Ꮭ Ꮄ↑&/ 4}ᏰᎲ/c0

Ponte, ne' fpatiofi,& piani campi,doue fu già Cafilino,& al 20. f4.

Prefente dà queſto lato del fiume è Capua nuona : ingom

Х / Г Υ 2 brando
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brando anche di quả, & di là la Via Appia ; nel qual Inogo

finalmente i Francefi furono vinti in fangüinofiſſima gior

naca; mà n e rimango alquanto dubbiofo,ripenfando ad vn_,

terzo Ponte,che fù nel medeſimo fiume nella cõtrada,chho

ra fi appella Triflifto: intorno à due miglia fopra la nostra ,

città del quale tuttania rimane non dubbioſa parte. Egli per

lo fuo artificio ben dimoſtra, effere opera de fecoli molto

più alti dell'età di Narfete , & di Butilino, cio è dell’Imp.

Giuſtiniano ; & che il fuo vfo fù di congiungere dall'vna,

all’altra riua del fiume vna antica via, già diftefa då Cales,

hoggi Calui, ad alcuna città, collocata di quà del medefimo

Volturno nel lato Settentrionale del monte Tifata;benche »

la fua antichità non pofla alzarfi à quella di Hannibale, å tế

po del quale appena habbiamo potuto riconoſcere in Cafi

lino,& sù l'Appia quell'vn folo. Adunque se à queſto terzo

Ponte nő difconuiene applicar il raccõto di Agatia,il quale

autore nè anche ne confente à quel tempo più che vno: non

sò ben rifoluermi,se io creda,ch'egli più tofto di queſto,che

Già íntiero di quell'altro Ponte habbia ragionato. Al mio dubbitare.»

::::::::: aggiunge dubbio maggiore quelche fi legge in Herchem

::*º perto al Num 69,che le fchiere de' Greci,& de Napoletani,

Imp. mandate dal Vefcouo, & Duca di Napoli Atanagio à danni

de Capuani d'intorno l'anno 885, Capuam ex vtroquè latere

(parlafi della nuoua, ventinoue anni innanzi edificata) gra

uitèr affligebant,ità vt quaſi obfeffa videretur. Nàm iuxtà Si

copolim(già habbiamo intefo dall'Hoftienfe, che queſta città

fù nella contrada di Triflifco) Græci cum Neapolitibus ; &

Pandonulfo reſidentes,omnia circumquaquestirpitàs deuorabant:

Herchem. Per queſto terzo Ponte,ítimo io,che faceuaſi quel così facil

:::" ": tragetto dall'vna all’altra parte del fiume, laonde Capua ne

“ parea quafi dà ogni fuolato affediata; fiche dirconuiene » :

che ancor per molti fecoli appreſſo al combattimento di

Fr poi rai- Narfete có Butilino egli eraintiero;& che poi finalmête dal

:,:g7,c, tếpo confumato,ruinồ,òpiùtofto,che fù fatto ruinare confi

ancora quel gliatamếte dà alcun Rè noſtro perche nő reftaffe quel pafio

tº de Pººi libero a publici inimici,inuafori di queſto Regno. Et con lo

::::: /:/: ſteifo cóſeglio,come anche penfo,fù ſimilmente interrotto il

:":::i Ponte di Domitiano, di cui fi era prefo à ragionare; fiche »

inaaſioni. Poi portatone via il rello dall'impeto dell'acque, appena
IlG

*
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ne fon rimafi piccioli ſegni, chefe ne veggono dallato Me

ridionale del fiume nella nuoua fabrica del Caſtello, quiui

poi edificato; ilche nè perciò parmi,efferauuenuto infecoli

molto antichiefsẽdo dal comune di quel Caſtello ſtatavfur

pata per fua arme, la qual vedefi dipinta nell'altar maggio

re della faa chieſa della Vergine Annuntiata, di opera, che »

non moſtra maggior età di due centinaia di anni,vn Ponte

fopra vn fiume frà due Rocche, di forma ineguale; per la-» . .

maggiore delle quali fi dinotaua il medefimo Caſtello.Non Ciferuảdost

hàăï'incontropatita sifatta diſauuentura il Ponte di Cafi :: ::

lino, il quale più antico dell’vno, & dell'altro, fù rifatto più#:* ്.

volte,come fi è notato;&è tutaauia intiero,& farà ancora sè kia, cb.js

come intiera fin hora è ſtata, farà fempre la fede de’noftri ne capaiani.

Capuani, che il cuſtodiſcono,verfo le noſtre Corone; i quali ... ... .

ne’tempi trafcorfi hauendofi fabricato per queſta nuaniera »

vn nobiliffimo Ponte ad vna vera gloria immortale potran

per l’auuenire affai più ſpeditamente con la ſtella coltanza

falire à felicità,& ad honori affai maggiori. Nell'ingreffo di

queſto Pontesù la Porta, che frà le fudette due fue Torri fè

l'Imp.Federico 2-doue era per teſtimonianza del medefimo

Gio:Antonio Campano nel libro citato à dietro, Regium

cubiculum marmoreis ſtatuis, vetuſtifq; imaginibus distinājum,

pofe egli i feguenti verfi , che vengono riferiti dà Luca di

Penna fopra illib. I 1. del Codice di Giuſtiniano alla leg, 4.

del Tit. 4o:cio è fotto la ſua marmorea ſtatua queſti due.

CA E SA RIS IMPERIO REGNI CVSTODIA FIO

QV A M MISEROS FACIO QVOS VARIARE SCIO

Et questo ſopra rimagine di vn ſuo giudice al deſtrolato.

INTRENT SECVRI QVI QVAERVNT VIVERE PVRI

Et al finistrofopra quella di vn'altro giudice ancor queſte.

INFIDVS EXCLVDITIMEATVELCARCERETRVDI

non altro hauendo voluto quell'Imperadore ricordar à noi, I quali ?

& rinfacciar a ribelli,che fia queſto Ponte il vero paragone :ſ:::
de Regij vaffalli fedeli,& degl’infideligilche forfe,non è ſta-:: g

to importuno, chequì fi notaffe di paffaggio, mentre tutta-?”

uia de Ponti fi ragionaua.

XII. - XIII.

v • !
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XIII. Volturno città . faºi accreffi

menti. fa diminutione. In altu”

гетро арpartстие 41 Vefowo

* . di Sinuefa.

колик, Ног nella medefima bocca del fiume Yolturnº,dà queſto

ಸಿ; al lato dei Pontefattouidà Domitiano : fu "? città,pur Vol

p º, turn; appellata della qualeParlo Strabone al lib.5. Plinio Se

hello nella- condo al cap.s. del lib.3. Tolomeo nº lib. 3. della Geografia

bocca del nella Tauola 6 di Europa le parole dequali autorihòr::
臀 dellº à dietro in varie occaſioni;& métouolla auche Dione allib.

:* 48 dicendo che sello Põpcomidº: fuo liberto in

de'mercatáti Ítalia cốtro Ortauioseiuſq; opera (così fuona in Latino il fuo

dire) cùm alia Campanie opi: Valturnum infeſtauit. Qui

ui al principio non fù più chº Yn picciol Cattello, & come :

io penſo, quanto batteuol P:"** darricetto a mercaranti
paeſani,& a' : rafferia quali per cagione d:º:º fcambie

:::::: ichi, & baratti, conueniua Pºr!? Volturno nauiga

:i:aquát forte di Caſtellià quellº fine in ſimili bocche

di fiumi collocati: habbiamo nella medefima nºtira 9";

pania gli eſempi di Minturnº ncilabocca delLiri, come fi

raccoglie dalle parole del Giuriſconſulto Vipiano , fºcatº-º

nel ragionarfi di quel fiume i &reffempio âncora di Pom:

pei nella bocca del fiume Sarno: deicheapertamente Parlò
Štrabone al lib.5. Nè ad altra cagione Dionigi Halicarnafeo

ă:ribuicéia fóndatione di Ostia nella bºce: del Teuere » »

fatta dal Romano Rè Anco Martio,che à queſta del qual Re
diffe nel lib.3,come hà il ſuº interprete,che càm Tiberis am

, mis ex Apenninis montibus deſcenderet , & iuxtà ipſam Vrbem

flueret, & in littora importuoſa, eaquè vicinº erumperet, quº

mare Tyrrhenum facit , & ipſi vrbi exiguam, nec memºrat":
gnam vtilitatem afferret, quòd circà ofiia nullum baberet caſtel

lum, quod naues mari eş ilustas, g. ex mari ſupero venie";°°

reciperet, & merces cum negotiatoribus commutaret, cùm aliº:

qui nauigiji fluuialibus mediocri: magnitudinis ad ipſºs qиодиё

fontes nauigari poſſet, inde verò a: ipſam Vrbem mºgli:
rinis onerarijs, naualia ad ipſius ºsti“facere dec euit , ifjofиніі

ore pròportu vſus. Cosi Dionigi - Deueraſii pacit -

• • • Ա1
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buire la pritra fõdatione di queſto Caſteliö à coloro,aqua- *

li più che ad oģni altro popolo della regione, bagnata dal

Volturno, potea la cura delle comuni facende , & la vtilità

di sì fatta nauigatione appartenere. Et quali altri furono co- #dficato

foro più ehe i Captiani,la cui città non più che per 19. fta- da Capuani

dij, i quali di 37$:ipaffi fañ più láidte miglia , & di ogni

altra noſttá città di conto era inen lontana dal medeſimo

fiune:Certáinente:Horo Mileſio,recato à dietro,afiai accó-

ciamente fauốrifee il creder mio;& niente meno il fauorifce

l'effempio di Galilino; la quale estendo ſtata città del domi- «

nio de Capuari,fù anche ad vfo di lor mediterranea Doga

na,come deuero distriotrár poi:per taceresche lo steſſo nome |

di Volturno,nel modo già interpretato feruit potrebbe di nó 4:

leggiero argomento di queſta fila fondatione. Mà non am-贺ງູ

mette ancor Linio per qualche maniera queſto creder mio : Rºman; .

il qual diffe,che da Romani nel tempo della feconda guerra

Çartagineſe per maggior commodità,& ficurezza infieme »

della nauigatione del vicino fiume,fù riſtorato,& di più forti

muri cinto quando anche in lorpoteltà era il reſto di quella

riuiera;donde le vertouaglie,che vi perueniuano per mare »

dalla Sardigna, & dalla Etruria, conduceuanfi in Cafilino,

& finalmente à gli alloggiamenti de loro efferciti, co quali

teneuan Capua aflediata. Cafilinum (diffe egli al lib. 25. fru

mentum conuetium : ad Volturni ofia, vbi nunc vrhs eſt, Caſtel

lum communitum ( anted Puteolos Fabius Maximus munierat)

preſidium impoſitám, vt & mare proximum;cº flamenin pote

fiate effent In ea duo maritima Caſtella frumëtum;quod ex Sar

dinta nupèr mißū erat,quedą; M. Iunius Prætor ex Etruria coe

merat,ab Ostia conueffum eſt. Et appreſto.Ap. Claudius Conful,

D. Iunio ad ostium Volturni, M.Aurelio Čotta Puteolis prepoji

to, qui vt quæq; naues ex Etruria, ac, Sardinia acceſſiffent extẽplò

in taſira mitterent frumentum: ipf åd Capuam regreſſus, 2,

Fuluium collegam inuenit Caffling omnià importantem, molien- Liuio emē.

temque ad oppugnandantcaputni. Þin#: cui pa- dato i Gu

1 - |- |- uerio loda
role, allegate al priníọ luogo háncaj dó félla parentefi la , I0

voce. Puteolos. cố manifettò,& nő leģgiero difetto di quella “

fentenza, ella vi fù reſtituita dal Claterid,ợnde è paruto an- 1 quali an

che à me nõ douerla trałafciare.Må i Romani,dopo ch'heb- be'i fecero

ber munito Volturno nel fudetto modo, anche di là à pochi lºr (""·

ХIII. anni
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anni l'alzarono alla dignità di Colonia,hauendoui mandati

ad habitar trecento loro cittadini, come fecer parimente in

Literno, & in Pozzuoli , ilche vien riferito purdà Liuio nel

|- lib.34;onde egli hehbe à dire,come fi è intefo di ſua bocca_s

* * * pur hora, ch'à fuoi tempi non più di Caſtello, mà di Città

riteneua il nome ; & credere ancora ben petremo,che non.

che diuenne picciol commodo, nè leggiero honore le aggiunfe la nuo
poi più:; ua via di Domitiano; della qual ſua proſperitànon dan fe

:: 驚 men certo alcune poche iſcrittioni antiche : le quali vi ,

Fontes dal fono rimafe: altre dallato del fiume in luogo affaicelato: &

la via di altre nella fudetta chieſa della Vergine Annuntiata, & fon =

Pººiti", queſte, che ingiuſto farei à tacerle, non estendo ancor dà

altri ſtate diuolgate

L. CE STI O GALLO CERRI

NIO IVSTO IV....IIO NATALI

IIII.VIRO VIAR.CVRAND-TRIB.

LATICLAVIO LEG. VIII. AVG,

Qv AE sT O R I VRBANO AB

ACTIS SENAT. AEDIL. CVRVL,

PRAETORI LEG. AVGG. LEG

XXV. P R O CO S. P R OV IN

CIAE NARBONENSIS PRA EF: ,

A ERA R. SATVRNI CO. . . .

PATRONO COLONIAE

D. D.

AN I CIA M A T E R

P.ANICIVS P. L. EROS

TEGVLARIVS
-

ANICIA P. F. CRESTA

DOMITIA CN. L.

FAVSTA ANICIANA

CN.DOMITIVS CN.L.

HER MI A
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Р. А в L і о Р. F. L. N. . .

A E L I A N O . . . . .

, , ARCHE LAO . . . . . . .

- M A R C O , , : -

o R 1 G I N I S C L A R r s :
S I M A E : V I R O C V I V S . . . . . .

A E T A T I S L A V D A B I L Is . . . .

C o N S T A N T I A E T R E * * · · ·

, C EN S PATRONATvs D I G N I s. . . .

v IT REIP v B LICA E v IR E s, . . . . . "

? LvTIVSMAXIMVS LEGATIọNE... , ,

A B S O L V TV 5 PA T R o N o... . . .

D. D. |

IM P. . . . . A V G. IIII. . . . .

ET TIBERI A NO CONS. .

, , , TEMPORE TI. SER V ILI »

, , VALERI TERTVLLI N. IVN. . . . .

, , .i. ET PETR O N IŞ ATT I , . . . .

N O N. M A IS.

Nella vltima ifcrittione mancail nome dell'Imp. Probo,

il quale fù Confole la quarta volta con Tiberiano nell'anno

di Cristo 281.& ſon rimafinel marmo i fegni dello ſcalpel

lo, col quale ne fù cancellato. Di quà ancora comprender

tremo, che perfeuerando tuttauia queſta città in alcuno Laende Fests

uon gradb, ottenne ne tempi de Criſtiani il fuo peculiar ##er##Aº

Veſcono; &forst "yltimo fuqu:io, dịcui parlò:Sommo}:::::::
Pontefice S.Gregorio Magno nell’epilt.3o:& nell'epiſt.3 1. Anta:"***

del lib.7.nell'Inditt.2;che viene nell'anno 599;dicendo, che -

la facra fuppellettile della Chiefa di Voltorno(alcuni Codi

ci hanno.Volterna:non sò fe per errore de'copifti, ò vero per

abufo del parláre di quel ſecolo, quando ancora nello ſteſſo

fcrittore fi legge. Meffena. in cãbio di. Mifeno)era ſtata ante

cedentemente cuſtodita dà vn tal Confentio, Difenfore, ò

diremio Procuratore del Patrimonio Apoſtoliconella Cami:

, t. XIII. z pa- ?

* -

. ... * *
|

~\
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pania,percioche quella città non hauca più ne Vefcouo, nè

Clero. Et parmi,come hờdetto,che non vi fù poi ordinato

altro Vefcouo; hauendo il medefimo Pontefice commesto

ad Antemio Sodiacono della medefima regione , ch’ ha

ueffc in ſuo potere cuſtodite le fudetté ſuppèllettili, le quali

il figliuolo del già morto Conſentio, gli hauerebbe reſtitui

Md poi ri- te. Forza è,çhe non crediamo dà queſta ſua calamità efferfi

::::::::: fcompagnataquell'altra della diminutione del ſuo intiero

影:്. popolo,il qual poi ſempre più,& più mancando folfe ella ,

Ziei cahélio, diuenuta poço mé che del tutto deferta;eifendofi finalmếte

cb' hora è raccolti quei fuoi pochiរ៉ែ vi erano ſtati ritenu

fºffºdutº... ti,ồ inuitati dalla opportunità del fuó fito per gli effercitij

: terreſtri,& del mare ad habitarne quella parte,ch'era più vi

* cina al fiume;per la qual maniera nó effendo rimafo in quel

fuo antico fito,ch’è alquanto dal medefimo fiume più re

moto,altro che il nudo nome di città,onde quel luogo tut

tauia vien detto ciuità.fece ritorno al fuo primo ſtato, diue

nuto di nuouo picciol caſtello;& accioche queſti fuoi vlti

mi tempi foffer pari anche in queita parte co primi » egli

-" fin dall'anno 1451; per vendita; fattane dal Re Ferdinando

1. & poinell'anno ſegüếte cőfermata diuenne del noſtro co

z primafa mune:Etº: Çaſtello ancor molto prima quädoparimêre fù
Ffauts” in fignoria della noſtra Metropolitana Chiefa,come fi ſcor

dalla arei ge per l'antica dipintúra della fuaimagine invna tauola di

Z: legno in forma divnaRocca,cinta dimuri,lagualecóleima

рная4 “ gini di pari antichità,& lauoro, de'Vefcoui foffraganei alla

"" medefima noſtra Chiefa, vedefi collocatafopra la maggior

porta nella ſtefanoſtra Catedrale dallato interiore, à piede

::: : della quale è il ſeguente motto in lettere di formavfatada

:, , , , Frãcefi,& perciò nó di maggior antichità del dominio loro:

, iVITūR:no: e: ē JøN

: TRĪGĦ· Edt qRPUTHne{
Nefe perditalachiefa Capuana à tếpo delli Rè Aragonefis

& halutone, già số loo anni lo ſcambione compofela lite

Mà più alta memoria fene legge nell'Hiſtoria di Aleſian:
v-----
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dro,Abbate del Monaſtero di S.Saluatore in Telefo, at cap. É più anti

64.del.lib.2;doue fi contiene,che Hugone,Conte di Boiano, :este de

non potègiamai ottenerperdonodal Rè Roggiero della , :::::::
fuairibellione,nifi priùs terras vniuerfas,quas Bjērnus fluuius "“”“”“

orientem verfus preterfuit, ei reliquiffef; 'nee non Castellum

Maris, fitam fcilicèt,quòfiuuius Volturnus curfuž fui finem de

fignat. Altrettanto antica è quella, che nevien parimente » : **, ** **

dïmostratadà Pietro Diacono nell'Aggitimta aita Cronica "":"";

di Leone Hoftienfe al c.96.del 1.4:parlando della conferma- '." ':

tione,fatta dal Capuano Principe Roberto 2, al Monastero

Cafineſe de pifcatione in mari,& fiumine in omni territorio Ca

felliad Mare.Era peruenato il dominio di queſto Gastelló al F,pià ing4;

Capuano Principe Riccardo primo per la congiura, &#ị ##":bellione, orditagli contro dà Doferio,il quale nel Registro te bjeri, E

del medefimo Pietro,che fi cỏferua nell'Archiuio del ſudėti Lºngobardo,

to Monaltero, è appellato.Conte Volturnefe:& fermanıếte era

nato dalla ſtirpe di quei Conti Volturnefi, i cui nomi fi leg

gono nella Notitia del Giudicato,ch'hò riferita; quando ra

gionai delle Acque Sinuefſane. . . . * :

Mà antica più di tutte queſte memorie parmi quella, che It Castelle

ne vien fatta nell'iſcrittione del fepolcro del Vèfcouo Ra- dei Voltur:

diperto,ch’al prefente è nella Veſcóuale Chiefa di Carino- "fºristº

la;il quale: , ; '' - '#雳
,, . Reddidit & pulchram Templis,ac mænibus Arcem, # ºsta

» ::Bue fita Vulturni amnis adora manet. . . -

đa'quali verfi intendiamo, che il medefimo Caſtello à quel

tempo apparteneua allo ftesto Vefcoup,& alla fua Chiefa s.

Nè io dubbíto collocar ciò prima dell'anno millefimo di

Criſto, ò pure fe così piaccia, prima della fondatione di

queſta nuoua Capua , come veggio, che piacque al noſtro

Michel Monaco,il quale nella prima Parte del fuo Santuario

recò quella iſcrittioneintiera ; reftandone io perfuafo,non . . .

folamente dà quel Longobardo nome . Radiperto : mà via : · · ·

più dallo ſtile di quei verfi ch’è del tutto pari allo ſtile,che » : * * *

vfarono i medefimi Longobardi neloro fepolcri, comepuò

offeruarfi in quelli de loro Principi,giả dà me diuolgati.Mà

il fudetto noſtro ſcrittore hả creduto ; che quel Radiperto credat, vz.

fà Vefcouo di Capua,& appunto quello ſtelfo, che negli At- jesus di ca,

ti del fimilmente Çapuano Veſcono S. Paolino vien chiae eua. N

s. XIII. Z 2 mato.
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, , mato.Radelberto:nulla reſtando egli offefo dalla varietà, che

ftima leggiera,de'loro nomij& riputando,che il fondar nuo

ue Chiefe,& l’alzar muri nel fudetto Caſtello, gli posta eller ·

conuenuto per l'antichifimo dominio, che ne riteneia la

Chiefa Capuana fortafse(fono fue parole)å tempore Confian

tini Magni , & à fauor di ciò applica quel motto, ch'hò ri

Michel Mo- ferito non molto à dietro: Màfia detto con pace della fua.

"::º:fi:s honoreuol memoria,egli in vn fol ragionamentosingannò,

:::::" in più maniere;& douendo io tralafciar ogni altra còfa perПleres - - - - |- * -

- non allontanarmi molto dal mio principal fubietto, dirò

ben queſto, che il Radiperto, del quale in quel Tumolo fi

ragionardouette effer Vefcouo della medefima città, la cui

, Chiefa Catedrale era dedicata à S.Rufino, già Vefcouo di

Capua, il quale da Longobardi fù hauụto in molta venera-, .

' tione;& ch'egli nella ftefla fua Catedrale fù fepolto;come »

parmi,che manifeſtamente vengadichiarato per quelli altri .

verfi del medeſimo fuo Tumolo. |

„ . . . Iftius hic fedis retinens & iura potentèr, ,

» Eccleſiam hanc compfit cultibus ipſe nouis;

, , » . Perſpicuo argenti màm facrum altare metallo

*: , , , , ... Rufini eximii ſtruxit in omne decus.

. . . Et di più dee auuertirfi,che fotto l'Apfida, ở diremò il nic

' chio,ồver cupola della maggior naue della métouata Chic

fadi S.Rufino era ſtato ancor dallo ſteffoVefcouo Radiperto

honoreuolmente ripoſto il facro corpo di S.Caſtrenſe,come o

parimente fi legge in quel ſuo Tumolo:cio è nell'altar mag

giore,che dà lui con quelle fue reliquie fù confecrato. - - -

,, . Templi huius paritèrfacro fub culminefanffi . . . ,,

33. Caſtrenſis fiuduit condere membra ſacra. . ! -

39 Erexit nec nonpræſens, quod cernitur altar, · · -

-.Illiusad momen, atq; dicauit ouansטל

Itsuai fa Hor tutte gueſte cofe come poffono conuenire alla Cate

vejceus di drale Chiefa di Capua,la quale finda'tempi molto più anti

Sinseſſa. chi fù da Capuani al S. Protomartire Stefano dedicata : Io

-
nolyeggio:mà ben parmi,che la Chiefa maggiore della cit

tà di Sinueffa fù confecrata al predetto Santo Veſcouo Ru

finoidi cui effendofene iui celebrata l'anniuerfaria follenni

tàà 25 del mefe di Agoſto,fecondo l'antico vfo, notatone:

gli Atti del medefimo fanto appreſſo il peculiar ೧೦'
- -- - - - - - , fico

--------------
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tico Breuiario:anche al preſente nel Caſtello di Mondrago

ne,ch'in luogo di Sinuella è ſucceduto,fiaduna in quel gior

no vn publico mercato percioche la principal fua Chieſa è

fimilmente dedicata à quel Santo ; benche il volgo creda,

farfi per l'occaſionedelmedefimo giornoçõfecratoall'Apo

ftolo S.Bartolomeo, nulla fapendo de'fudetti noſtri Calen-

darij. Certamente il medefimo Michel Monaco ha perfer- Atti di S.

moches.Cathrenfe,il quale col noſtro Veſcouos.Priſco, il :::::stº
più giouane,& con altri fuoi compagnifinal numerodi do- illuſtrati,

dicial tempo delle perfecutioni Vandaliche:cio è al parere

del Baronio,correndo il quinto fecolo di Criſto, delche al

troue portato dalla lacera naue,& guidato dal Diuinovole

re,di África peruenne in Campania:hà dico ferma opinio

ne,che quel Sãto dimorò,morì,& per molto tempo giacque

il fuo corpo in alcun luogo appreſſo al mare, fiche ben po

trebbe cócederlo à Sinueffa;ne i miracoli,che ne’ſuoi Atti fi

leggono auuenuti verſo coloro,che quiti ilvifitaroho, non

conuengono ancor molto bene à luogo di vh tal fito. Mà

quel medefimo Tumolo del Vefcouo Radiperto dà qual al

tra vicina città più tolto,che då Sinueffa; potè in Carinola

effere stato recato? Non estendo nel reflo improbabil co

fa, che in Sinueffa per la celebre memoria del martirio del . . . . . . .
B.Cromatio,& de fuoi compagni;&per quella del Cócilio, * e

fattoui dà trecento Vefcoui,delchehò ragionato à dietro; &

蠱 quella ancora del fudetto S.Caftrenfe, che douea hauer

auuta in gouerno體 Chiefa, vi foste stata istituitain

gratia de’Longobardi la Veſcoual fede, i quali oltre che e

portarono fingolarriueréza alle reliquie de Santi dilettarófi

molto de'Sinueffani bagni,come ne dimoſtra l'effempio, re

cato altra volta della Capuana Principeſſa Aloara, fiche do

uettero anche riftorarla,& di alquanto più copioſo popolo

riempirla:fe pure altrui non piaccia trar l'origine divna tal

iſtitutione fin dal medefimo S.Caffrenfesal quale nel Roma

no;&in altri Martirologij vien darò il nome diVefcouo; &

benche posta raccoglierfi da ſuoi Attiche in Africa egliha

uea ottenuta queſta dignità: crederſi anche conuiene,che e

doaunque poi dimoròsniente meno ſeguì di effercitarla.Mà

di questo bafti,accioche non paia, ch'io in cambio di cam

minar col dire più innanzishabbia fattoin dietro ritorno.

XIII. XIK:
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XIV. Literno città. Vito appreſſo il lago di . "

- Literno. Fiume Literno. - .

- - - - - - - - "- - - * - →， …

LITERNO · Appreſſo alla città Volturno,anche à canto al marejers

:::::::" anticamente vna altracittà,forfedal nome de Leuterni; ap

.ே pellata. Literno de quali Strabone al lib. 6. ragionando di

"*" Leuca ne Salentini,ciepoſe qual fama; non ſenza qualchea

meſcolamento di fauole,era rimafa de loro aumenimenti, &

della loro conditione. Le fue parole in Latino fon queſte ».

Ibi fons fatentis aque monstratur, ac ferunt Gigantes, qui à

Phlegra Campaniæ euaferunt, Lenternios distos, eoufquè ab

Hercule fuiſſe exagitatos,ibiquè terre obrutos, est eorum featu

riginem talem effesideòq; etiam maris eam gram Leuterniam vo

cari. Fù certamente Literno non molto iontana dal campo

Flegreo,come poi vederemo: mà io hògran dubbio, che »

la fomiglianza del nome di quella riniera ne Salentini col

fub,& la famofa fuga de'Giganti dà qķelti luoghi, congiun

taall'antica opinione, che gli riputò ſepolti douunque for

ger vedeanfi acque fulfuree, & puzzolentis non habbia dato.

occaſione al fingerfi queſto racconto intiero;fiche di queſta

Nella ca», fua origine nonmiprenderò cura di ſaper altro.Attribuiſce

pania, fi Literno alla nostra Campania ſenza diſcrepanza di verti

no autore;frà alcuni dequali è fiata folvaria opinione in

torno al fito fuo,& del fiume,detto col fuofteffo nome, co

me in parte fi è auuertito nel ragionarfi del fiume Voltur

no, & di nuouo deuerò nel ragionamento di Cafilino di

chiarare, Alla Campania l'attribuì Plinio Secondo non fo

lamente nel cap. 5. dellib.3.màanche nel cap.4-del lib. 14-ra

gionando di alcuni huomini diuenuti famoſi per la loro in

duſtria nel coltiuar le viti, nel feguente modo. Magna fama

c3. Vetuleno Ægialo perindè libertino fuit in Campanie rure Li

termino;maiorequè etiamfauore hominum,quoniä ipfum Africa

mi rolebat exilium:E purtropponoto,che il maggiore Scipio

ne viffe l'vltima ſua età in volontario effilio in Literno, attē

dendo alla coltura di vn filo podere, il qual poi douette.*

Fra poltur. Poſiederfi dà quel Vetuleno alche alluder vollé Plinio. Et fù

nºs cuma ſimilmente Literno deſcritta di quà di Volturno, prima di

arriuarfià Cuma,dal medefimo autore nel primo fuo'కొ
, , , , al
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allegarò,dipiù dà Pomponio Melanetci dell:2;dà Antoni

no nell'Itinerario, già riferiti à dietro in varie occafioni,&

anche dà Liuio nel lib. 23; il quale di Tiberio Sempronio

diffe,che Sinueſe,quò ad conueniendumdiem edixerat, exercitu

luftrato,transgreffüs Kolturnum fiume* tirtà Liternum eastra -

pofuit. Laonde non dubbiteremo, che nel fudetto Plinio al Plinio Se:
cap.26 del lib.36. debba riporfi il fuo nome in cambio di ို့ဖွံဖ eme

quello dellago. Lutrino : che vi fù ſcambiato da copifti in ato,

quelle parolē. Iàm verò & in Volturno mari Italie arena alba

nafcens fex millia paſſuum littore inter Cumassatquè Lucrinum.

alla quale emendatione affai facilmente ci conduce il fu

detto Antonino con la fuavia, deſcrittaci dà Terracina in

Napoli,il qual appunto numera fei miglia dà Literno à Cu

magnè Strabone c'infegna il contrario,hauendo detto, che »;

frà Cuma, & quel lago era vn: iftmo di pochi ſtadij; & feia

miglia farebbero ſtadijquarantaotto. Gli auuenimenti poi poi cºlsha

di Literno non furono molto diuerſi dà quelli di Volturno de Romani,

per la fomiglianza de loro fiti;poſciache effendo ſtato pic- ,

ciol caſtello,diuenne ben duevolte colonia de Romani; &

efsẽdo perfeuerato peralcun tépoin alcunobuó grado,hog-:

gi nõ fene conferua nè pur il nome.Della prima deduttionë

parlo Liuio bẽ chiaraméte,mà rõ sẽza difetto di vn raccótoł

diminuto.Scrifie egli nel lib.3.2.che nel Confolatoidi Caio!

Cornelio Cetego,& di Quinto Minueio:cio è nell’anno 556;

di Róma,C.Acilius Trib. Pleb tulit, vt quinque coloniæ inoram

maritimam deducerentur:duæ ad offiafiuminum Volturni,Liter-:

niquè:vna Puteolos: vnaad caſtrum Salerni; his Buxentum

adiettum.tricente familie in fingulas colonias, iubebantur mitti.

Triumairi deducendis ijs,qui per triennium magiſtratum håbed

rent,creati. Etpoi dinuouo foggiumfe nel lib.34; che trè an

ni appreſſo,ėliendo Confoli器醬la feconda-s

volta,& Sempronio Longo,colonie ciuium Romanorum eo an-i

no deduċie funt Puteolos, Kolturnum,Literhum : trecenti homi- *

mesinfingulasitem Fadernum, Burentumquè colonia ciuium Ro- ; „ .

manorum deduste ſunt Hor non pärmische queſte postan ri- Liuioneta.

Putarfi doppie deductioni, fe furono dedotte le medefime: :::::::::

cinque coionie in così breue fpatio di anni con numero di ſtrate.

coloni del tutto pariçmà itimo,che peralcun vitio annulla- i

sta,ờ pute per alcun impedimento differitaquella prima de:

- - 2☾IV. - - - - libe
-----------------------

\~

* * .
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liberatione,fü ella cópitala ſeconda volta à più bell'agio, &

con auſpicij migliori ilche dà Liuio fu tralaſciato. Fù ben

nuoua deduttione di Literno quella,che ſeguì intorno à due

fecoli appreſſo, & vien mentouata då Frontino nel libretto

delle Colonie con le parole feguenti. Liternum muro duaum.

! colonia ab Auguſto dedusta ager eius in iugeribus veteranis est

affignatus.fiche honeſto grado,come hò detto, ritenne ancor

lungamente;& à tempo di Simmaco,il qual viſſe imperando

Valentiniano 2:cio è verſo il fine del quarto fecolo di Cri

fto,& nell'epift:5. del lib.6. chiamò vn tal Seueriano primo

rem Litermine ciuitatis, era tuttauia ornata dell'ordine de'

Decurioni; percioche fecondo l'accorta offeruatione del

Giureto ſopra queſtoluogo, primoris appellatione videtur fi

ġnificari primus Decurionum ; nàm in Conſtitutionibus Princi

pum Primores eo fenfu accipiuntur. Mà à tutto ciò troppo

Valerio . Ronciamente fi opporrebbe Valerio Maffimo il qual ragio

Mëſimo il nando nel cap.3. del lib.5. del volontario effilio, fattonífin
luf"អ៊" alla fua morte dal fudetto Scipione, diffe de'Romani, che »

"" vici ignobilis eum accolam fecerunt;fe egli non haueffe voluto

studiófamente,come io penfo-fcemar la ſua dignità per far

apparir maggiore l'ingiuria dà quel chiariffimo huomo cõ

fortiffimo animo tolerata:ỏ pure,fe non haueffe più attefe »

le conditioni del ſuo fito,che quelle del fuo grado, effendo.

fiata collocata Literno nell’vno, & nell'altro lato della Via»

rifatta poi dà Domitiano, onde di Vico potea conuenirle »

il nome,delche ragionerò di qui à poco:ò finalmente fe non

hauelle intefoilche più credo, della propria villa di Africa

no poi poſſedutadà quel Vetuleno Egialo, di cui parlò Pli

nio Secondo, che fiè recato alquanto à dietro.Mà qual più

frequentata , ò più nobil città, non potea parere vnignobil,

Vico à petto di Roma, fola habitatione degna di quell'huo

mo fingolare:Certamente nó dee giudicarſi che Literno era

ignobil Vico, all'hor che Scipione vi fi chiuſè: effendoui fa

stefano pi. ta dedotta la golonia ſetteanniPrimane: ſuo fecốdo çõfo

::::::"latosilchenőfaauuertito da Stefano Pighioilquale bé fece
tato, di rifiutare alcune altre mozze lettioni delle fudette parole »;

...i di Valerio,& di approuare perintiera,& per fincera fol que

fta,che n'hò recata:mà nõ doueaportarne per argofmếto,che

non ciuitas Liternum, ſed Campanie vicus,obſcurus “ಹೀ |

- *Ա1
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Fù nel reſto il cãpo,ô diremo il territorio di Literno,altret- re vn Atº di

tantolodato dà Ĉicerone nell'orat. 2. contro Rullo , che il :"*""·

numerò con altrinobili campi: cioè con l'Albano, cel Setino, “

col Priuernate,col Fondano,col Veſtino(leggi Keftino.)col Faler

no,col cumano,& col Caſilino (così dee quiui riconciarfi la- Ciceroņe

voce caſino:comedimoſtrerò poi) quanto dà Liuio nel lib: smė:;

22.fù deſcritto effer luogo horrido, &infecondo,dicendo di ' |

Hannibale,che parue quafi affediatone' fuoi alloggiamenti - ·

appresto Cafilino da Fabio Maffimo , cùm Capua, & Sam- , ,

nium,& tantum ab tergo diuitum fociorum Romanis commea- .*, *s*.*

tus fubueheret:Poenus contrà inter Formiana faxa, ở Literni

arenas stagnaq, perhorrida fitu hybernaturus effet. Et fừben » Cicerons,33

I'vno, & l'altro detto affaivero, fecondo la varietà della ſua Liuio 4one

arenofariuiera,& de ſuoi campi,che fono più fra terra, fra ******

quali & il mare è il lago già fimilmente denominato dà Li

terno, di cui intefe Liuio; fiche non ingiuſtamente può à

qūëll'intiero tratto, dal medefimo lago più lontanto, darfi

con Cicerone molta lode. - - -

E hoggi in quei campi vna terricciuola di nome in vero VI20 ap

antico, di cui non douendo crederfi meno antica la fonda- E::ffeil lºgº

tione,non leggiermentemi marauiglio, ch'ella fin hora non #::::::

fia ſtata dà veruno altrofcrittore di queſta Campania offer. ::::::::

uata. Ella è detta.Vico:& percioche loftesto vocabolo al pre- opera, cbº 4;

fente,come anche fù anticamente, è comune ad altri luo- nºmea

ghi,vié dal noſtro volgo,fecõdoil fuo linguaggio,cognomi

nata dal vicino lago,onde dicefi intieramente. Vico di Pan

tamo.Scriffe Varrone nel lib.4. della lingua Latina,che in Opi- .

do Vici à via,quòd ex vtraquè parte vie funt ædificia. Adun

que ſe nelle città, & ne’Caſtelli chiamauanfi Vichi quelle lo

ro contrade,ch’ erano habitate à quel modo:potremo ancor

credere,che il medefimo nome conuenne ad ogni altro bor

go di cafe,collocato dall’vno,& dall'altro lato di qualunque

altra publica via. Così in vero,per feruirmi di eilempi do

meſtici,dà ambidue i lati di alcuna via(forfe dell'Appia) ef.

fer douette quel Vico già defcrittoci då Plinio Secondo ap:

preffo Cedia;& angor quello appresto Capua,al qual condu

ceua quella via, mentouata in vna delle antiche iſcrittioni,

che fi e recata nel ragionarfi del fiume Volturno. Et che al

tropenfar deneremo di quel Vico, hora ornato del tirolo di

IV. A 2 cit:
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| città che fiù nel cammino dàŠtabia à Sorrento? Di più fü fi

milmente chiamato con queſto nome yn borgo sül'Appia,

frà Capua, & Caudio, nel cui fito è hoggi quel Cafale di

Arienzo,che nevien detto. S.Maria à Vico; & di si fatti ef.

fempi potrà offeruari maggior copia in altre regioni. Adű

ue farà anche ſtato il preſente Vico di Literno neº lati di

# alcuna via,& dell'antichità del fuo nome noi non potremo

"p:14 4731іса: - - - -J: , :#;" dubbitare. Parladi queſtavia vna comun fama, che n'è fråle

vſeiua di gentidel Paefe;& ne fan molto più certo argomento alcuni

-

Fàda azke:

due i lati di

Guma, ſuoi veſtigi, chefe ne veggono per quei luoghi;per gli qua

li appariſce,ch'ella vfeita di Cuma,& femprè più,& più ver

'* ', fostertentrione allontanandofi dal mare,lâíciâua à finistra.

*: : il ſudetto lago,conducendo à quella parte della riuadelfų

---*** ** me Volturno, in cui horagiace il noſtro Cafale, chiamato

Arnone;daſ qualluogo poi di là del medeſimo fiume,doue.»

è vn altro noſtro Cafale,che fi dice.Cancello,s'incont
raua nel

l'Appia, che veniua di Sinueffa in Capua: ne faprei ferma

mente giudicare,fe nel luogo,notato nell'Itinerario del Peu

* - tingero con queſto nome.Ad offauum à vero in quell’altro,

z "wisai detto. Ad Nonum; dequali ragioneròdoue farà più oppor

:: #:: tuno.Màfia bugiarda la fama fiano incertii fegni fiano va

Vicána. " ne le mie cógetture:aftai certa memoria è quella,che leggefi

- di queſta via,appellata Via Vicana,fermamente dal nome di

queſto Vico nell'antica Cronica del Monaſtero di S.Vincé

zo,che fù nell'origine del fiume mētouato pur hora,deſcritta

dal fuo Monaco,& Dicono;Giouanni à tempo del Sommo

Pontefice Pafcale 2.già fono fcorfi cinquecentocinquanta

anni;il quale nel lib.2.riferiſce le parole di vna donatione »

di vn tal campo,fatta à quel fuo Monaſtero dal Beneuenta

no Duca Gifulfo (intendo del fecondo di queſto nome,il

quale fignoreggiò,come hò dimostrato nellib. 1 dell'Hifto

ria de’Prencipi Longobardi, dall'anno 732. di Criſto final

l'anno 749.)& poi confermata dal fimilmente Beneuentano

\ Prencipe Sicardo nell'anno primo del fuo Prencipato nel

mefe di Agoſto dell'Inditt. I 1: che fù l'anno fimilmente di

Critto 833:& confermata ancor la terza volta dall' Imp.Lu

douico figliuolo di Lotario nell'anno feſto del fuo Impero

nel mefe di Gennaio dell'Inditt.2 ; che viene nell'anno 854:

& in tutti queſti Priuilegi fi afferma » effer vicino à queł
C4Ill
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campo dà vn lato il lago Patrienfe (queſto è il fudetto lago

di Literno,chiamato à queſto modo fin då quel tempo, per

la cagione,ch'è ſtata dà altri notata)& dà vn altro lato. Via ·

publica,quæ dicitur Vicana, & pergit ad Cum is. Di queſta_.

Cronica benche non fi habbia ancor copia per le itampe_s:

nondimeno nel Terzo tomo della nuoua raccolta delle an

tiche hiſtorie di Francia n’è ſtata publicata alcuna parte, in

cui può leggerfi il priuilegio inciero del fuderto ímperado

re;íiche & l'antichità della via Vicana, & quella di que to

Vico di Literno rimane baiteuolmente dimoitrata:oltreche

le medeſime genti del Paeſe già ritrouate veritiere fogliono
ànche diuifar il corſo divna altra antica via,che di Pozzuo

li allo ſtello lor Vico códuceua,delche,fe ne foffe pur mãca- * *

ta la loro teltimonianza,non farebbe potuto dä huomo be- , , ,

ne accorto dubbitarfi.Må veggiamo digratia fedi vn tal Vi- appref, it
co poffa háuerfi certezza peralcuna alrra memoria, non fol quale hebbe

più certa di queſta,mà anche più antica. La fertilità in vero taſha ville,

di quei terreni,congiuntiffimial cotanto illuſtre campo Fle- :
greo,della quale nealla eſperienza, che ne veggiamo, nè à fi,燃
Cicerone che ſi è citato à dietropotremo negar federichie-Africans."

de,che quiui fin dà tempi affaialti,quantunque non ancora

foffe ſtata in vſo quella via non foffe mancato alcun villag

gio per ricetto degli agricoltori, poíciache Literno era di là

alquãto remoto,& nell'oppoſto lato del lago, come dà altri

è ſtato bene offeruato,à canto al mare. Et in qual altra par

te del fuo territorio potremo noi ragioneuolmente credere,

ch’hebbe la ſua villa il maggiore Scipione,che dà lui nel fuo

volontario effilio in Liternö,come ne dichiara,per tacer di

ogni altro,Seneca nell'epift 86.fù habitata inſieme, & colti

uata:Dicio nón può hauerfidubbio alcuno.Etiopenfo,che

affai menopolia dubbitarfi,che Valerio Maffimo di queſto Valerio

Vico più tolto,che della città di Literno intefe,quando dif. ::"º

fe,che i Romani Wici ignobilis eum accolam fecerunt:i cui ter-ಔa

reni fon più diogni altra parte dell'arenofo,& paludofo cã- illustrats

po Liternino acconci alla coltura.Offeruiſi quella ſpecial lo

ro feracità,notata dal fudetto Seneca nella medelima epiſto

la,il quale diffe, che ſcriueua nel fine del mefe di Giugno,&

che vi hauea veduto eodem die fabam metentes, milium feren- seneca illud

tes;dalche potremo auuederci,come ciò affai ben conuenga strato.

XIV. - Aa 2 alli
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alli terreni di questo Vico; cotanto proífimi al campo Fle

greo,del quale come ſpiegherò poi,fù dà Dionigi Halicar

nafeo al lib. 1;dà Strabone al lib.5; & dà Plinio Secondo al

c. 11.dal lib.18.appunto vna tanta feracità celebrata.Fù ben

creduto dal Cluuerio nel cap. 2.del lib.4 dell'Italia, per vfar

le fue fteste parole prope ipsu opidū Liternū fuiſſe band Scipia

mis Africani villam:& ne recò perargomento, quòd fuprastri

pti austores(hauea riferite le parole dell'Epitome di Liuio, &

diello Liuio nel lib:38:quelle di Paolo Orofio nel cap.zo.

del lib.4.& quelle di Strabone nel fudetto lib.5.) Liternum in

exilium conceſſiffè eum tefientur, & Literni monumentum eius

efiendi: mà a queſto modo farebbe neceſſario crederfi, che »

1ł Clunerio quella fua villa,& la fua habitatione fù propriamếte fra'mu

șifiutato. ridi Literno;fe accioche poffa effer vero il racconto de’cita

tiautori,egli non dee crederfi, elferdimorato nel territorio

Liternino,dà quella città alquanto lontano · Seneca inuero,

che fcrifie quella ſua epiſtola in ipfa Scipionis Africani villa

iacens:nondimeno di lui foggiunſe,che dedit locum legibus, &

fe Liternum recepit;& deſcriuendo la forma della medefinna

villa,non hà parola alcuna per laqual pofia ella ſtimarfi,che

fù appreſſo ai mare.Vidi villam,diffe,ſtruffam lapide quadrato:

murum circumdatum fyluæ : turres quoquè in propugnaculum

ville vtrimquè fubreĉfas:cifiernam edificijs, ac viridibus fubdi

sam,que ſufficere in vfum vel exercitus poſſet: balneolum angu

fium,tenebricofum,ex confuetudine antiqua. In hoc angulo ille

Carthaginis borror abluebat corpus, laboribus ruſticis feſfum:

exercebat enim opere festerramq; vt mos fuit prifcissipfe ſubige

bat.Fin quà Seneca di queſto. Et vegga efo Cluuerio, come

poffa ben conuenire a'campi divna marittima villa in quel

ja arenofa,& paluſtre riuiera cioche della ſua coltura,& del

la ſua feracità,oltre quelche n'hò notato,feguì à ragionarne

più diftefamente il medefimo autore. Di queſto Vico adun

que,hora per cognome detto di Pantano, può ben crederfi

Valerio Maffimo hauer parlato;fiche farà pur queſtafuate

ftimonianza quella più antica,che fe ne ricercaua; & dàno

ſtri autori non etiendo ſtata auuertita, egli invno altiffimo

filentio era rimafo.Mà parrà,forfe,ch'effo Cluuerio perogni

modo il rauuisò nelle fudette parole del medefimo autore;

mentre Per clic(tanto Può la forzadel vero) cadde in ſoſpet

" to,
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to,che appresto dellastella villa di Scipione, & del ſepolcro,

che vi hebbe,fù poi edificato alcun Vico,dicendo. Wicus hic

quia nullus fupracitatis aufforibus memoratur, nefrio an polied

ob celebritatem monumenti Scipionis iuxta construffus fit. Etio

niente ambitiofoai far mia queſta lode,vorrei potergli accó- Il Cluneriº
fentire quelch’egli credette del ſuo fito appretio il mare, &盟 la OU10

che non fof itấto ancor fondato nell' ètà de ſuoi citati au-"“

torijal più antico de'quali,ch'è Liuio precedette la morte »

di Scipione per maggiore ſpatio di vn centinaio di anni; &
di poco interuallo ſegui l'età di Valerio Maffimo; talche »

fe in quel primo maggior periodo, & anche più vicino alla

gloria di quel Capitano,non fù il luogo del fuo fepolcro in

forma di Vico habitato:allai meno potè ciò ſeguire dopoi,

quando anche fù mem certo, come lo ſtesto Liuio afferma »

nel lib.33, s'egli in Literno, ò pure in Roma hauea hauuta

fepoltura. Et di queſto baiti.

Non han così poi imedefimi noſtri autori tralaſciato di I:#::::::

ragionare del vicino fiume,il quale entrando nel mare ap-號燃
presto la fudetta città di Liternosne ottenne lo ſtefio nome-, minațiºn;

& ancor fù detto.Clanio.& Glani, fecondola varietà,che di- dannofo

chiarerò poi:fopra la diligenza de'quali foldi fcriuerne po- a visini

che cofe mi è rimafo. Nafce egli frà Auella,& Nola : città “º”?” |

ambedue della medeſima noltra Campania,dà piccioli fon- |- *~

ti,che taihora quafi del tutto inaridifcono, & ſon talhora »

fouerchiamente con graue danno degli habitatori delpae- - -

fe abbondanti; & ne’tempi piouofi,accreſciuto dalle acque |- }

celeſti,più che il fuo anguſto alueo frà le fue humili fponde

riftretto non foftiene,fuole affai faciłméte inondare i vicini

campi;fiche Acerra,per lo cui territorio trafcorre,non è per

ciò mé famofa,che per la fua fecondità inquei verfi di Vir

gilio nel lib. 2. della Georgica. -

» Talem diues arat Capua,& vicina Vefeuo

6» Nola iugo,& vacuis Clanius non æquus Acerris. FÈ verfe i

& è molto ben certo che queſto medefimo Clanio fia quel燃

fiume,il quale appreſſo Literno fi fcaricaua nel mare. Del- chiamato

che non effendo ſtato giamai dubbitato, mi piacerebbe,che cLAN10;
foffe ſtato ancorauuertito,ch'egli non fù detto, nè in vn fol :: l’ al

temponè ſucceſſiuamente con Fvno, & con l'alro nome 2: ::::;

mà chcin yn terzo modo, in altra guifa verſo i fuoi fonti, entra nei

XIV. & ware.
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& in altra nella ſua bocca fù appellato; come anche al pres

sếte chiamaſi variamente in vna, che in altra fua parte;per

cioche doue fù già detto Clanio,hoggi fi appella.Il Lagno:&

! doue ſi diceua. Literno.dal nome della città nel fino entrarnel

|
mare collocata:hora vien chiamato. Il fiume di Patria: pari

mếte dal nome,rimafo à quel luogo,dal quale infieme è de

nominato il già Liternino lago. Di queſta diltintione, vfata

da Latini autori,che può ſcorgerfi molto vera;rifcôtrãdofi i

Dionigi detti di coloro che fi fon feruiti dell'vno, ò dell'altro voca

· · Halica": bolo,vn fol Dionigi Halicarnafeo, fcrittor Greco, non par

醬 che fi foífe curato, quando raccontò nel lib.7. che all'hor

folato, che gli Etruſci tenean cinta Cuma di affedio nella Olimpia

de 64,l'acque del Glani(così egli chiamò queſto fiume,come

ancor fece Licofrone,che recherò horhora) & parimente »

quelle del vicino Volturno furono vedute ritornar in dietro

verfo i loro fonti:benche nó dee priuarfi della fua lode, che

|- fol di tutti gli autori,che habbiamo della fua lingua,conob

ba il vero fito fuo,& della città Literno,efsẽdo ſtato egli fcã

| * – biato, come fi è auuertito in altre occaſioni, då Appiano

|- - Aleflandrino col Liri, dà Strabone col Saone, dà Plutarco

| col Volturno; & dà Tolomeo effendo ſtato creduto di là di

| Cuma,il quale fù di quả,doue il defcriffero Liuio nellib.23;

Pomponio Mela nel cap.4.del lib.2; & Plinio Secondo nel

|- cap.5.del lib.3:le cui parole altre volte hò recate. Nè il fu

| Licofrone detto Licofrone non vi prefe anch'egli vn altro non men pa

notato lefe fcambio,quando nella Aleffandra non diſgiunfe dalla »

fua bocca la Rocca di Falero , interpretata dà tutti effer

Napoli , appresto della quale non il Glani , ò vero il Cla

nio; mà il fiumicello Sebeto(& queſto è pur troppo manife

fto)entra nel mare.I fuoi verſi,in cui fi parla di Partenope »,

| vna delle trè Sirene,fommerfe nel Tirreno, fatti Latini dà

Giofeffo Scaligero,fono i feguenti.

,VnamPhaleri turris eiečiam foras(ג

:Glanifq;capietyflumine irrorans humumלע

3) . Bud pufe acerram construentes incole

3) Vitulatåmfirepente Parthenopen fono

.Solemniadeam iubilabunt alitemכל

Mà è tếpohormai,chesëza altra maggior dimora io paffi à

ragionardi altro più copioſo,& più illuſtre fubietto, ch'è la
fudetta Cuma - ᎩᏤ.
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XV. Cuma città. Opicia, & Opici /ono lo/feſſo » che: :

Cấpania. ở Cápani. Campo Cumano,detto da Poeti

Greci. Flegreo. f Galeite/dopo la Guerra Troiana, i

prima di ogni altra loro città in Italia & in Sicilia :

﹑ fondarono Guma: detta anche: Milena hali- :

tata da Tepati à Teſpiadi/ºġgiegata dà

: , Capuani,Sua vltima fortuna» . . . .

Fù Cuma città di Campania,come può ſcorgerfi dà quel-Fà c/Af4

che nel principio di queſto Diſcorſo, trattandoſi de fuoi “a 3:4

generali confini,fi è dimoſtrato. Mà con fentenza del tutto “”“”“

manifeſta l’attribui à quetta medeſima regiọne Plinio Se

condo nel cap. I del lib.93, doue de lini, per la loro fotti

gliezza più lodati,fcristescheeß fuagloria & Cumano in Cam

pania ad pistium,& alitumcapturam.Et lofteffo ancor fece •

Ateneo nel lib, 1;il qualeparlando de’vini,hebbe à dire,ap

preſſo il fuo interpretę, che circà Cumas Campaniæ nastitur,

4hod staustianum vocant.Parer nondimeno potrebbe, hauer pa grze; ar.

dà effi molto difcordato quei Greciautorische l'appellaro-fið:

no città della Opicia,& degli Opici; la qual regionė appresto opicia, er i

Marciano Heracleota nella Defcrittione della Terra 監 di- gli ºpici •

uerfadà quella de Campaniò vero dalla campania,i cui Gre

ci verfi in Latino dire ſcioltofon queſti. ; :

s» , Poſt Latinos eſt in Opicis vrbs *

» Propè. Lacum Auernum - “) » : - - -

» . . Cune,quam primùm Chalcidenſes coloniam deduxerunts

» , , Dein Æoles:quorum fortibus uiris plena admodum

». In Aſia eſt Cuma vrbs . . . . . . .

» - 1 Iuxtà hos incolunt Samnites,contermini

39 Aufonibus;poſi quos in mediterraneo

-^-HabitantLucani ſimul, &Campaniלפ

Siche fe queſti luoghi mediterranei furoño de' Campani, $uaß 24.
mentre eran degli Öpici i marittimi, in cui fù Cuma:dee.» altre regieº

dirii,che la međefima città alla Opicia,& non già alla Cã- “

器 appartenne. All’Opicia in vero, & à gli Opici l'attri

uirono quei Greci autori,che alrra volta mentouai, quan

do Propoli,douerqui più à diſteſo di ciò Hal, horą

--- - - * ...- .-.-.-- ~- - -- - ------ -*- adeಿ:
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adempirò recando in Latino i loro detti vn per vno. Zancles

(diffe Tucidide nel lib. 6.) inter initia quidền à latronibus è

Cumis,que eſt in opicia (* #wixia.. hà il fuo teſto Greco:ife.

guenti autorialtri: izisi in ºpica:altri, w twisſe. in opicit.)

Chalcidica vrbs profetiis,habitata eſt. Nello ſteſſo mọdo par

lò Dionigi Halicarnaſeo il quale nel medelimo lib. 7.citato

non molto à dietro, la chiamò Græcam vrbem in picis ab

Eretrienſibus,& Chalcidenſibus conditam.Nè ſeppe in altra.

maniera deſcriuerla Paufania, in cui fi hanne più frequenti

effempi dello ftesto dire.Di Tritia città degli Achei,ſcriste,

egli nel lib.74Tritie quidem conditorem Celbidan ſunt, qui di

eant fuiſſe: veniſſe verò illum è Cumis in opica.Et nel lib. 8.Cu

mani verò in Opicis dentes monstrant in Apollinis templo fu-3

fþenfos,quos Apri Erymanthiſ effè dicunt;fed nihil omninò adfi

demfaciendam fatis probabile afferunt. Etancor la terza volta’

nel lib.ro parlando della Sibilla Cumana. Iam verò post illam

eam,quæ fatidica ipfa fuit è Cumisque funt in Opicis,39-zDemo

* nomine faiffè appellatam, Hypparchus, vir Cumanus, fripfit.

*":4° *** Così cóſtóro. Et per conto delle habitationi đegli Opici, fi-1

?!."2... ftrette alla folarfuiera del marementre il reito dellavicina »

:::::::::. contrada fràterra era dà alttagente pöiſeduta » par che fù,
quantunque non invna ſteffa Raniera,creduto dà Polibio,

& dà altri innominati autori, che vengono riferiti da Stra

bone nel lib. 5. mentre ragionando de'varij pareri, hauuti

della diuerfità degli Opici,& degli Aufoni, ſcríffe appreſſo

il fuo interprete nel feguente modo Polybius fignificat, fe pre

duabus diuerſisgentibus cos habere:ait enim,9picos, & Aufomas

serram,quæ eſt circa Craterem incoluiſſe.Alijferunt,cum èa loca

|- quondam Opici,& Auſones tenniſſent, fuiſſe ea deinde ab ofta

gente occupata,que à Cumanis pulſa inde fit; quos rurfum Etru

fi eiecerint. Adunque à mente di Polibio gli Opici furono

Polibis, & poffeſfori della contrada intorno Cuma, & gli Aufoni di

altri, ánti quella intorno il monte Vefuuio, dal quale non molto lon

chili": tana e Nola,che à gli Aufoni fù dàHecateo,come fi dirà ai
{է. fuo luogo,attribuita;pofciache l’vna, & l’altra contrada hà

la ſua Cratera,ch'à noi fuona Bocca di fiamme:& a mente de'

fudetti autori innominati gli Ofcigénte mediterranea, di

fcacciarono glivni, & gli altri dalle marittime loro fedi,

dalle quali effi all'incontro poi furono diſcacciaridà Cu

- - - lIl3
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mani,che finalmente furono costretti cedergli à gli Etruſciº

alche fono concordi coloro,i quali non fol Napoliscittàde

– fcritta negli Opici dà Stefano Bizantio ben due volte : mł

Nola, & Áuella chiamaronocittà de Calcidefi, a quali per

comune opinione fi attribuiſce la fondatione di Cuma Ner

gli Opici parimente deſcrific Dionigi Halicarnafeo nel lib.

žil Porto Mifeno,& il ſudetto Stefano ripoſe Atella,la quar

le in via di queſti autori farebbe ſtata la più mediterraneå

lor città, fe effi furono fol della vicina riuiera habitatori.

Horper queſta maniera è ben manifeſta cola,che chiunque

attribuì Čuma alla Opicia, fii aflai difcorde dà ogni altro,

che la collocò nella Campania:efiendo ſtata diuerſa la ma

rittima regione degli Opici ; al fentire di Marciane Hera

cleota, dalla mediterranea de'Campani. Potrebbe nondi- |

meno vna taldifcordia concordarfi facilmente, dicendofi, Et pºi eest

chel'opieiaf poichiamata campania quando da Campani :a
Etruſci, delche ragionerò appresto, fu conquistata Cuma ... ::awkes

Laonde l'vn detto, & l'altro in riguardo di varij tempi fia due,

ſtato concorde al vero.Mà io ſcorgo,cioche perhora fi ftimi

della conditione degli Opici,& dell'ampiezza della loro re

gione,i quali dà alcuni furono confufi congli Ofci, & non •

mancarono altri, che ſimilfņếte confuſero infieme gli Ofci,

& i Cãpani,come dichiarerò à pieno altra volta: ſcorgo di

co, che altri ſcrittori, parimente Greci,appellarono col no- Afd stià,4:
me di opici i gampani, fiche nella medefimalorlingua do- ::#; ildid

uette chiamarfi oficia queſta ſtella regione, che fi detta . ::ஃ.

Campania per altro modo;nella qual guifa fenza inuiluppar- Opicia. er

ci nelle genealogie de medęfimi popoli, molto ambigue, & Qpici. le-a

incerte, potrebbe facilmente fuilupparfi per lo ſuo proprio :"Pania.

verſo il fidetto nodo.Cosi Pione, come hà il ſuo interpre- : ***te,introducendo Cefare nel lib.38. à dire degli antichi Ro- PaIlلم

mania’ fuoi foldati, che Latinos in fuam poteſtatem redege- »

runt:Sabinos vicerunt:Tyrrhenos,Volfcos,Opicos, Lucanos, Saw- -

nites,fubegerunt:non pote intendere de'veri Opici, eftintian

cor prima,che foffe ſtata Roma edificata: mà ben douette »

intendere de'Campani,che haueano dominata quella regio-Dione, &

ne,& poi dà effi Romani ellendo ſtati ai pari de' fudetti al-Qionigi
tri popoli foggiogati,foli mancano in quel catalogo, come盟 illu

dal claueriořù accortamente auucrtito. Dionigi Halicar- “
XᏤ. B b na

|



194... n r' s c" οδικ και οι κr.

nafế6'áncbfa tietſib. I marattigliandofi di Romain

maniera pet fefuirmi delle parole del fuo interprete, peni:

barbara non fuerit reddita,receptis Opicis, Marfis, Samhitibus,

Etrufcis, Brutiis,& multis Vmbrorum, Ligurum, Hiſpanorum,

ø Gallorum millibus; & alijs prætereà gehtibus quæ partim ex

ipfa Italia partim ex alijs locis eð venerunt innumere : në men

per opiei parmi ch'haueife egliintefo di altri, che de cam

panidequali nell'Hiſtoria di Liuio al lib.23 & altroue, e af:

fai fermo racconto,che per la maggior parte prima di effer

vinti da'Romani, erano ſtati accettati alla loro cittadinan

za coquali eranfi congiunti ancora con frequenti ſcambie

uoli parentadi. Nello ſtelio modo adunque & Tucidide;&

ម៉្លេះ fë betí stoflertii illor parlare, hauendo in riguar

do delorơ tempi attribuita Cunia alla oficia, & ägližpici,

: quandovna taſ gente comie dimoſtrerò altroue, erà eſtinta:

zfendo nở. non poterono intendere di altra regione » che della medefi

:::::::::* ma ċampania & demedefimi Campani:hauendoben potuto

º. il ſudetto Stefanơ chiamar Atella,lor città, per proj rio ra

Fafa": gionare,attendendo il tempo dellafüa peraltro ignota for

pellarfi. " đatione;&molto piů certamente hauendo potuto Dionigi

Opicia. Halicarnareo defcriuere neveri Opici il Porto Miſeno,dicen

do appreſſo il ſuo interprete,che Enea,& i fuoi Troiani dela

/* ti ih pulchrum af þrefundum in opicis portum, extintfo ibi Mi

* * · * feno quodam : viro nobili, ab eo Portum Mifenum nominarunt.

percioche all'hora ihnome de'Campani,& congiuntamente »

- , "- quello della Campania, non era ancor nato; per la qual ca

º gione anche il medelimo autore nelle parole recare quìà

…..ಕ್ಖಿನ್ದಿಶ್ಟಿ!
gefi alcun - opicialche non ripugna, che foſieropoi fià loro ſtati feam

G#ece auss bieuoli queſti due nönă Et in vero në Dionigi, nè Dione.»

*: , à per par che altre volte vi habbian fatta differenza veruna;il pri

鷺 :::* mo de quali striile nel lib7. che nel Confolato di Tito Ge

:::::; ganio Macerino,& di Publio Minutio,cio è nell'anno 261 di

Înschant, Roma il senato Romanoin vna gran careſtia di vettouaglie

mente vfato Legatos dimifit in Etruriä;& Campaniam,& in agrum Pompti

:::::-:-, num, vt quantam maximam poſſui frumenti copiam coemerentz

º "º" & per campania poi dimostrổ hauere inteföſpecialmente.»

" ... di Cuma, hauendo foggiunto, che gli Ambaſciadori man

á YoliPodsi diaPO BOXinº, i bಳು:0

na *
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à reſtar vccifi; & che idem accidit ijs » qui ad Italicas. Cumas

iuerant.Et parimente dicendo non molto appreſloche nella

| Olimpiade 64; il cui primo anno batte con l'anno 229: di

Roma,Cume illistemporibus tota Italia celebres erant ob diui- -

tias,gralia bona,quòd totius agri Campanifertiliſſimam partem . . . . , *

poſſiderent:confuſe,non ſenza qualgheanticipatione di tem- Pionigi :

póil nomedicampo Çampano,& di Campania col nome di蠶

opici, & di opitia; col quale tuttania dousa all'hora appel-ಸಿ. **

larfi quella coranto fertil contrada, poſeduta da Cumani, "***

non elfendo ſtata ella ancor conquiſtatainſieme con la loro · · · · * *

città dà Campani,ilche ſeguì alquanto dapoi « Nè Diones,

come diffi,anch'egli non vſurpo fcambigüolmente l'vn no

me per l'altro, il quale nel lib48, ragionaudo de tempi di

Auguſto,fcrifie di Guma, che vrbs eſt Campanie, ibiquèlocus ***

est quidam in Lune formam curuatus inter Miſeuum; & Puteo- " ' :

los percioche hauerebbe douutochiamarla città degli opiei, E. st./#
ò della Opicia;hauendo antecedentemente introdotto Cefa-cuma eittir

re à chiamarOpici i Campani, Fù adunq; Cuma città egual- di vna re:

mente della Campania,che della Opicia, effendo nondime- 8"":"**ºº

no propriamente nella Opicia ſtata edificata. Et di quà par- ""

mi, che Marciano Heracleota non per altra maggior cer- Marcians
tezza,che per fuafola congettura,& per render concordile , Her:ờ.

dà lui mal credute difcordi opinioni, divna fola regione ne ta rifiutato;

fece due;hauendo ingiuſtamente tolto a'Campani i luoghi

marittimi,& à gli Opici i mediterranei, i quali egualmente

lor furono conceduti dà altri grauiffimi autorí, come in

parte fi è veduto in queſto Diſcorſo,& più pienamente fi di

moſtrerà in altro luogo : mà egli non vna volta, in cofè an

- che più manifeſte läuotò di fuo capriccio, & pur di Cuma,

& poi di Napoli ragionando,cadde in altri apertierrori,che

à lor proprij luoghi fi deueranno manifeſtare. I Cumani in- Fetendo ben

uero potrebbero crederfi, benche io per hora di ciò nulla , ႕ႏိုင္ဆိုႏွစ္တ

i affermi , hauerpoſeduti i foli luoghi, proffimi alla loro ::::::"

Cratera & al marea'quali,come habbiamo veduto, Dioni- 1'Opicia:ef;

í gi Halicarnafeo non attribuì dell'intiera Campania nelle » fer ::::--

: Îoro maggiori filicità più che vna fola parte; nel qual tem- ::
*-poben potea poſlederfene il reſto fià terrada' Campani: il- ... "

che dà me verrà dichiarato nel Diſcorſo, che farò de' ſuoi

-- antichi habitatori; alche parrebbe hauer anche ritmirato

--;} XᏤ. ' , ' ' " B b 2 Dio
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· Diodoro Siciliano il quale firecherà di quìà poco,che non

'agguagliò il campoCumano alla Campania intiera : non

Potendo à gli Opici negarſi il dominio, lor conceduto då

molti antichi,ancor fuori di queſta regione. . .

::::::::: * . Mà chefian bene ſpelfo dà confiderarfi queste antichità

più à détro di quelche appare efferſifatto då Marciano può

:en: ſcorgerticon manifeſto effempio in quelche il ſudetto Ởio

aliaj la re- doro neliib 4.fcrifie di Hercole, come ha il ſuo interprete,

zione cu che à Tiberi profestus per littus Italiæ ad cum eum deuenit

фрата, campum,in quo tradunt, fuiſſe homines admodum fortes, & ob

eorum ſcelera Gigantes appellatos : hauendo foggiunto, che

campus quoquè ipſe distus eſt Phlegræus à colle, qui plurimum

ignissimftar Ætnæ Siculi euomens,nunc Vefuuius vocatur, multa

Diodoro feruans ignis antiqui veſtigia.Percioche non fol parlando egli

Siciliano di Hercole,chiamò anticipatamente campo Cumano, conno

notato di me dà altri non vfato,la regione,in cui fu quafi dopo due fe

più cofs. colifondata Cuma:anche à queſto fuo dire ella al principio

- non hebbe il nome di Opicia : mà ben quello di campo Fle

greo;& nondimeno certa coſa è,che il dominio degli Opici

precedette quello de'Cumani, & che fimilmente il campo

, , appreſſo Nola fù detto Flegreo (non accade quì tener conto

di quei campi,che fuori Italia furono chiamati nello ſteffo

- modo)à cui fouraſta il monte Vefuuio,delche ci fè certi Po

libio nel lib.1; laonde il medefimo Diodoro al pari , che

- i fudetti innominati autori di Strabone, non mentouando

quì più divna fola Cratera, cio è quella, ch’è nel fudetto

monte,non moſtrò hauer conoſciuta l'altra,di Cuma più vi

cina; per la qual maniera diftefe affai largamente il Cuma

no campo Flegreo,confondendolo col Flegreo campo No

lano Non così fece il medefimo Polibio, il quale diſtinfe »

l’vn campo dall'altro,dicendo de'Tirreni,chiamati peraltro

modo Etruſci, che mentre dominauano i campi rinchiuſi

frà l'Apennino,& l'Hadriatico,Phlegreos etiam campos (cosl

|- fuona il ſuo dire in Latino)qui circà Capuam, & Nolam funt,

*è da altri tenebant. Mà,come hò detto non effendo ftato conceduto à

贺 t queſticampifoli vn tal nome,i Poeti Greci furono quelli,fe

Gresi, allo fteffoautore non fi dee negar fede, i quali egualmente º

|- i vfarono chiamar Flegrei alcuni altri nobili campi, perferti

lità più lodati;delche eglinellib 3 appreſſo il ſuo interpre:

عباعيو
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te,deſcriuendo il fito di Capua, ci ammonì con lefeguenti

parole.In medijs autem campis fita eft omnium olim feliciſſima

ciuitas Capua;cuius campi fabulofs etiam Poetarum carminibus

inclyti funt,quos illi,quemadmodum, & alios preclaros campos, -

Phlegreos appellant.Fù ben nel reito appellato à queſto mo- ſi quale ri

do non l'intiero territorio,ò campo Cumano: mà vna fua- :

parte,in cui fauoleggiauafi effer propriamente auuenuta la颁::::::

battaglia di Hercole co Giganti, che dà Latini fù detta_2. នុ៎ះ da.

Leborie:& non anderà ancormolto,che deuerò darne qual- Latini.

che chiarezza,ch’è rimafa fin hora del tutto ofcura.

Mà degli autori& del tempo della fondatione di Cuma, La fonda: ,

non effendo ſtatafrà moderni ſcrittori, che fi auuagliono tiº!“:9:

de'racconti de più antichi, vnafola opinione; mentre altri :::

han feguito, altri han rifiutato quelche par loro, che effi #22:ni

n’habbian detto, faràben conueneuol cofa, che di vn tanto autori.

fubietto per fe ftefio,& per la grandezza degl’ingegni, che »

sì variamente Phantrattato moltoilluſtre, alquanto diftefa

mente fi ragioni. Et già dalle parole di Tucídide, recate à fà costor

dietro fiè:reſo, chefừ Cuma opera de Calcideti di Calci-:
de città dell'Iſola Eubea,al preſente chiamata. Negroponte. 警 ്.:

Dal cui dire Liuio non difcorde,fcriffe de Cumani nel lib.8.# Calcide/f.

che ab Chalcide Euboica originem trabunt: ne men difcorde » . '

Plinio Secondo,chiamò Cuma,città de' Calcidefi, dicendo

nel cap. 5. del lib. 3. nelracconto de'marittimi luoghi di .

Campania. Liternum,Cumae Chalcidenſium, Mifenum, Puteoli. -

&c.Fù ancora della fteffa fentenza con Dionigi Halicarna- -

feo, che firmilmente già fi è riferito, il noſtro Velleio, & per Sol varias:

fine Strabone;frà quali e fol queſta varietà;che Dionigi die- dº 4.'lerº

de per compagni a'Calcidefi gli Eretriefi di Eretria, città “""3"

della medefima Iſola, & Velleio mentouò i Calcidefi foli,

che diffe, hauer hauuti per loro duci Hippocle, & Megaſte

ne:mà Strabone chiamò Hippocle Cumano,di altra Cuma »

più antica: Le parole di Velleio, per le quali egli anche ne

dichiarò,che la ſtirpe de'Calcideſi,i qualinon molto tempo

appresto paffarono à fondar la noſtra Cuma , era vfcita di

Atene intorno l’età di Halete, fondatore di Corinto, che fù

il feſto da Hercole, fono le ſeguenti. Aletes fextus ab Hercu

le, Hippotis filius, Corinthumin Isthmo condidit. Athenienſes in

Euboea Chalcidã;&: Erethrians(così leggo con l'Orfino: & nõ

хИ. già.
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già in Euboea Chalcida Erethriä)colonis occupauere.Et poi. Nes

multò poſt Chalcidenſes orti, vt prediximus,Atticis, Hippocle,zh:

Megaſibene ducibus,Cumas in Italia condiderunt. Così Velleio:

benche Paufania nel lib.2.chiamò Halete, il quale fondò

e Corinto, abnipote di Hercole, pronipote di Antioco,nipore

di Filanto,& figliuolo di Hippote,come ancora fece Apol

*** . . . lodoro nel lib. 2. della fua Biblioteca;fiche egli dà Hercóles

* * * non fù il feito,mà il quinto; & il Lipfio credette effer ciò

più vero,onde hebbe opinione,che Velleio nõ haueffe ſcrit

to in altro modo. Le parole di Strabone,refe Latine dal Si

landro,fon queſte. Subſequuntur Cum e Chalcidenſium, & Cu

meorum,opus vetuſtiſſimum; eſt enim antiquiſima hæc vrbs om

nium Sicularum, & Italicarum à Græcis deduċtarum colonia

rum. Duffores claſſis Hippocles Cumeus,& Megaſthenes Chal

cidenſis inter fe pepigerunt, vt alterius colonia effet, alterius ap

pellatio coloniæ;itaq; vrbs Cumæ nomen gerit ; videtur autem

à Chalcidenſibus condita. Concordan tutti adunque, che la »

fondatione di Cuma fù opera de'Calcideſi,variando in que

fto,che altri ne fecero Ior compagni gli Eretriefi,altri i Cu

mani di yna altra Cuma, & altri non vi accettarono nè gli

ehe potreb- vni, nè gli altri. Parrebbe queſto nodo poter rimaneredi

berº conçer- fciolto accốciaméte, fe có Marciano Heracleota ne’verfi al

:::::: legati à dietro fi dicelle: ch'ella fù ben la prina volta edifi

费: cata dà Calcidefi,fotto il qual noine fi fostero infieme com

prefi gli Eretriefi loro paefani;& che poi di nuouo fiù rifat

|- tadà Cumani Eolici,& Afiani. Mà Giofeffo Scaligero negli

Ilche dà al- Auuertimenti ſopra la Cronica di Eufebio Cefarienfe al

tri fi niegº. Num.966.hebbe del tutto per falfo yn tal racconto, & ne. »

- riprefe Marciano. Le fue parole fou queſte. Marcianus

s rapinyurus Kúur Owussº ait primùm à Chalcidenſibus, poſteà

ob Æolibus conditam.eft hallucinatio:femel enim condita à Chal

cidenſibus Cumanis,qui erant Æoles ; ſiche moſtra, hauercre

duto,che fù Cumano Hippocle della Cuma Eolica, & Afia

tica;& che fù ſimilmente Calcidefe per alcuna dimora, da »

lui fatta in Calcide,dalla quale fofie poi paffato co’Calcide

fi à fondar la noſtra Cuma.Per altra parte à lui fi e oppoſto

deſtinatamente Claudio Salmafio nelle Effercitationi Pli

niane ſopra il cap. 2.di Solino; il quale accettando, che fia »

ſtata in Eubea alcuna Cuma,ilche niegati coltantemente dal

C. luue
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eluuerio,hà per cosi vero il detto di Marciano,che per al

rra maniera non poſlala noſtra Cuma effere ſtata la più an

tica Greca Colonia in Sicilia,& in Italia; come viene affer

mato dà Strabone;nèmen ch'ella polfa ellere ſtata fondata »

dà Calcidefi Cumani Eoliei,come fi perfuafè lo Scaligero,

fe non fù edificata la prima volta da Calcideſi di Eubea »: |

dopo non molto tempo,che g: Ateniefi haueano occupato

Calcide;& Erețria, delche è autor Velleio; & fe non fu poi

edificatà lå feconda volta da’ſudetti Cumani Eolici, diue

nuti Cálcidefi per effer paffati di Eolide,& di Afia in Eubea

à tempo,come fiù fimilmente notato dà Strabone nel lib.1o,

di Pentilo figliuolo di Oreſte, dopo la medestima Troiana »

Guerra.In queſto modo adanque fi perfừafeil Salmatio, ha

ner dimoſtiato, che dallo Scaligero fa a torto ripreſo Mar

ciano,per la cui varia fondatione di Cuma le varie opinioni,

hauute di eiò dagli antichi ; par che rimarrebbero molto

acconciatinente concordate. Prefe altra ſtrada il Cluuerio; ilët molto piš

quale laſciando di palefar efprefſamente qual cofà giudi-#::"":

caste del medefino racconto, quelto foldiile,che non polfa
egli crederfi effer vero(vferole fue steffè parole)nifi ſimul cre- nomi

dere libeat, aliud ab initio habuiff hanc vrbem nomen ; postea

verò ab Æolibus colonis diffam effe Cimam.Mà così dicendo,

benche perauuentůra non fene auuedeste, par che per ogni

módo molto ben confermò la fëntenza di Marciano; poſcia

che nel ſudetto citato luogo della Cronica di Eufebio con

chiaristime parole,come Hanno i volgati Codici della ſua »

verſione,fattadà S.Geronimo,ſi legge,che al principio heb

be Guma alero nome,dicendoſi.Mycena condita in Italia, que

nunc Cumæ.Nondimeno di ciò non prefe alcun trauaglio lo

Scaligero,il quale non facendo fembiante efferfene per feu

ftesto accorto (fcriffe il Cluuerio molti anni dopo la fua_,

morte)riputò per altro corrotta la fudetta lettione, la qual

fù dà lui ricorretta in queſto modo. Cyme in Italia condita,

vel Cumæ. Et refè la ragione del creder fino, non ſenza cen

furar anche Eufebio,che hel tempo della fondatione di que

Ita città egli fia in varie manieré difcorde dà Strabone, dà

Velleio,& dà Herodoto con le feguenti parole. Ità correxi

mus,quàm tamen omnia ſcripta,& edita exemplaria, 3 Maria

gus(trasferì Mariano Scoto nella ſua Cronica ſpeffe volte »
- - v |- - ᏀOIN

hebbe due 3

«

• , . ' |
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con le medefime parole quelche nella fua hauea notato Eu

febio)habeant. Mycene. Hieroymus primùm voluit reddereno

men Græcum Cymedeinde Latinum appofuit.Cume. Quis tàm

bonarum literarum imperitus, vt Hieronymum itàfcripfiffe ne

get:Et appreſlo. Hic conditus Cumarum in Italia ponitur ann.

131 poſt Troica. Strabo,Cº Velleius antè Troica. Verba Velleii.

Nec multò poſt Chalcidenſes.ớc. Due funt:vna in Aſia i Αιολί,

ex qua pater Heſiodi : altera deixerfrie , vel ºpruarie. Ex

Eolide coloni in Euboeam traduffi Kéum ir 7: Iraai º condi

derunt,qμε τocata cft. Κύμ» Οπική, item.Κόμ» εν τοιςΌπικύτί

Latini Cumas vocarunt. Hoc eſt,quod monet Нieronутиs,Су

men,& Cumas in Italia eandem,vnamquè vrbem effě. Et poi.

Secundùm rationem Herodoti, hic eſt apºxportsude annorum 9;

màm Krisis Ksunt Deixariºse congruit numero 975. Fin quà

lo Scaligero di queſto;al quale nè della correttione del teſto

* di S.Geronimo;nè della fentenza di Eufebio , che intorno

: - l'anno della fondatione della noſtra Cuma difcordato hab

bia dà Strabone,dà Velleio,& dà Herodoto, io poffo accon

fentire: parendomi ben nel reſto affai vero il ſuo giuditio.

dell'error preſo dà Marciano,di cui il Salmafio, s'io non er

ro, fù ingiuſto difenfore. - -

:::::. ... Et per cominciare dal doppio nome di Cuma ; taciuto
p- , , - * » |

:„:, dà Euſebio,che hàfol queſto. Kýpu igrisw is Itaxis. Cu

la doppiz a me condita in Italia: mà aggiuntoui dà S. Geronimo:parmi»

frºn"#*º ch'egli à torto,& per troppo ardire fù rifiutato dallo Scalige

: rojil quale non folamente contro la fede di tutti i Codici di

quella traduttione,autenticati, fecondo lui fteffo, dall’anti

chità del Codice,di cui fi feruì, già fono intorno 6oo. anni,

Giofetfo Mariano:mà ancora cótro quelche dee crederfi della prudë

Scaligero za, & eruditione di vn tale interprete,ſtimò,ch’egli difpreg

rifiutato giate le leggi di fincero traduttore,haueffe nella teſtura di

memorabiliſſimi auuenimenti, riftretti in compendiofiffi

mi racconti di vna pura Cronica,aggiunger voluto del filo il

non memorabil vario modo,vfato da Greci,& da Latini nel

pronuntiare il nome di queſta città : non effendo ftato gia

mai per feruirmi con mòlta maggior ragione,quafi,del ſuo

ſtello motto,huomo alcuno fi poco delle buone , ò ver dire

mo delle humane lettere intendente,che per fe ſteſſo faputo

non habbia,che la Greca lettera.T. trafmutaſi il più لداعم
WOltكيو
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völte nella.V.Latina;nè effendo obligati gl'interpreti divfar

sì fatta fuperſtitioſa cura:Siche,fe pure fi hauerà dà riputar

carrottala voce.Mycena:nelche comunemente in vero con

femtono i moderni Critici:conuerrà riporuifi altra voce;la »

uale,il più ch'effer poffa,fia di ſimil fuono, & contenga in

器 fentenza alquanto più della Scaligeriana diceuole alla

grauità di quella Cronica,& del fuo traduttore . Et già par- *

mi,che & per l’vna,& per l'altra guifa fia molto acconcia-> A:per ºffe
quella,la quale Abrahamo Ortelio nelfuo Teſoro Geografi-º常
co ei propofe per miglioredella volgata dà vn antico fuo; # ةه

Codice ſcritto à penna,in cui diffeleģgerfi. Micenæ condita nă: des

in Italia,vel Cume Laonde la emếdata lettione farà. Miſena, pià.Mifene.

ò pure come io più credo. Mifene.fenza veruna altra muta

tione, che di vna fola lettera; effendo col medefimo nome » S.Geroni

ſtata anche appellata Cuma latinamente nel numero del:。當

più dà Propertio nella Elegia H. dellib.I:n:verfi:chere::*
cherò di qui à poco;ilche non fù auuertito dall'Ortelio : nè -

dà lui,ne più mai dà altri fù dichiarato,in qual modo potè

ella efterfi detta. Mifena. ò vero. Mifenæ : benche facil ciò

fuffe aſiai. Et chi è colui,al qual non fia noto,che dal nome »

di Mifeno,compagno di Enea,ò pure fecondo altri, compa

gno di Vliffe,fùdenominato non folo il Porto Mifeno, mà

l'intiero Promontorio,in cui dà vn lato giace quel Porto,&

dall’altro fù Cuma? Del Porto già habbiamo intefo Dionigi

Halicarnafeo,qui à dietro:del Promontorio non ci laſcia •

dubbitare Strabone, mentre diffe apprefio il ſuo interpete »

nel lib.5.che Cumis vicinum eſt Mifenum Promontorium.Adű

que creder ben potremo, che San Geronimo volle recarci Hautdº pre:

con quella ſua aggiuntavna affai peregrina notitia, in qual / dal vicine

guifa, oltre il fuo ſpecial nome, hebbe Cuma ancor l'altro,#:

che fàcomune alla vicina contradaidinotandoci infieme , :...“
benche celatamente, & come conueniua alloftile di com- "

Édiofo Cronilta,quelche per altro è bé noto,ch'ella n'heb- . .

il principato.Così con pariffimo effempio, in tempi alla ca pariſmº

Cumanafondatione nè molto difuguali, Lacedæmonis voce eſempis di

(yferò le parole dell'interprete deſ fudetto Geografo nel ::::::*
lib.8.) & vrbem Spartam notari,est regionem,nimiràm Laco- :* ്.

micam,adiumsta Meſſena etiam Homerus oftendit;i cui verfi,che Jua reg one.

dal medefimo autore fon recatià fauore del fuo dire, leg

XᏤ, С с gonfi
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gonfinellib. 21:della Qdiffea,& nellib3.al fine,& nellib.;

ilche ſenza feruirfinèdiqueſta, nèdi altra pruoua, del tutto

r affermatamente fù ripetito dà Paufania nel lib.3; al quales

ancor ſenza altro argomento crederpotremo,come hà pari

mente il fuointerprete,che vrbs ipſa initio ſparta,posteri de

indè temporibus etiam Lacedæmon nuncupata eft; quàm anteà

regionis nomen hoc effet; pofciache altrettanto füpiù moder

no il nome di Cuma di quello di Mifeno: quanto il paffag-

gio de'Calcidefi,i quali la medefima città fondarono, fù più

moderno della Guerra Troiana & perciò delle nauigationi

di Vliffe,& di Enea Nề punto di ciò effendo caduto nel pë

fiero del Lipſio,egli nelle Note in Velleio non fi arriſchiò di

accettar la fudetta lettione, & ne rimafe del tutto irrifoluto

in queſte parole. An Mifenü reponimus? Sed diuerfum id à Cu

mis.Haereo,est porrigo berbam. Mà forfe, altri dir potrebbels,

Nè già per che dà Mifenati,vniti poi in vn popolo co nuoui Calcidefi,

eſferħ .. con- diuenuti Cumani,nacque alla nuoua città queſto altro no

4 auf in ºn me:nello fteffo inơdo,nel quale alcuni,che vengono riferiti

鷺 J常 dal fudetto Strabone nel lib. Io;raccontano,efferfi ricouera

Emmami, º ti gli Oretani appreſſo gl'Hiftieefi, & hauer nella loro città

habitato,& perciò vnam de duabus fastam vrbibus, vtroquè

nominepromiſcuè vfamificut eadem vrbs Sparta;& Lacedæmon

vfurpatur. Mà ſenza altro maggior contrafegno ciò affer

Strabone_, mar non ardirei,effendo divantaggio il paragone di Spar

notato , ' ta molto più confaceuole al noſtrofecondo le note hiſtorie

Cumane il qual(fia detto con fua pace)vegga il medefimo

Strabone,fe all'accidente de'fudetti Oretani, & Hiftieefi fia

beri pari. ' . , , : - , : -

- -- Et diffi io, per paffar hora all'altra parte di quelche pro

::::::::: poſiintorno iſtempo della fondationedicuma ch'ellanon

ă:, ſ:, posta alzarfi fopragli auuenimenti Troiani benche altrimé

reho cuma te creder piacque,non meno al Salmafio, che allo Scaligero,

alcune eta il quale non accettando per vero il racconto di Marciano;

:::::::-: non comprendo qual riſpostadata hauerebbe à gli argomé

:::*" tiche glimuone contro il ſuo auuerſario:Mà efficončorde

mente citano à fauore di queſta loro opinione i nomi di

Strabone,& di Velleio;alla teſtimonizanza de'quali grauiffi

mi autori affai mi piace,che di lor confentimento debba »

ſtarfi. Le parole di Veileiofon quelle,che fi recarono à die

ÎIO»
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tro, & ne dichiararono » che gli Atenieſi fecero acquiſto di

Calcide,& di Eretria nella età di Halete: che fù il feito da s

Hercole;& che non molto tempoappresto i Calcidefi paffa

rono à fondarin Italiala noſtra Cuma.Màla Troiana Guer

raauuenne quafi vna età intiera dopo la morte di Hercole,

come è facile à vederfi negli antichi & ue'moderni Crono

logi. Adunque al ſuo dire la fondatione Cumana fà più

nuoua di quella guerra per alquanto maggiore ſpatio di I quali depº

cinque età;le quali in via dicoloro che attribuiſcono 25.an- **/:/ta, º

ni à ciaſcuna età,fan 125-anni,& invia di altri, che ad ogni ; ##

treetà ne dan centofan 166 anni. Et ſe purvorremo čon ::#:
Paufania, & con Apollodoro riputar Halete il quinto dà le vfcirono

Hercole:& col Lipfio attribuír anche à Velleio la ſteffa fen- dalla lor pa

tenza gli Ateniefi acquiſtarono Calcide; & Eretria intorno "*

l'annouoo: o vero,ſecondo quell'altra ſupputatione depe

riodi delle età,intorno l'anno 133. della fudetta guerra,& al

quantoappresto poi feguì la fondatione di Cuma: ne le pa

role di queſto autore poffono torcerfi in altro fentimento.

Di ciò ben fi auuíde Dionigi Petauio,il quale nella Prima , Dionigi

Parte del fuo Rationario de’tempial cap.12.del lib.1.cita il盟 Îos

nome di Velleio,& quello di Eufebio egualmente à fauore , dato.

di queſta:opinione:attribuédo nel reſto anch'egli à Strabo-

ne l'altra-perfuafonesche dà lui fuffe ſtato detto,ester Cumała

più antica colonia de Greci in Sicilia,& in Italia(è affai ben

certo,come fi legge ႏွစ္ခုႏွစ္တ Dionigi Halicarnaſeo al 1.1:per

racer di ogni altro, che i Greci eran paffati prima de'fatti

Troiani nell’vna,& nell'altra regione) del qualargomento fi

-ſonparimente feruiti lo Scaligero,&il Salmafio,& tutti co- .

đờro, che diuerſo il fentir fuo dà quello di Eufebio han ri- , , ,

putato. Nè in vero dallor credere io diffentir potrei,fe vna

tal general fentenza foffe vfcita dalla penna di quel Geogra

fo,& s'egli fteffo altroue che nel fudetto lib.5;il quale per ef

fere ftato il proprioluogo del ragionamento della fonda

tione di Cuma,fù foldà moderni offeruato : non haueffe al

quanto più à minuto ragionato de paſſaggi degli Ateniefi, Nefrina di

& di altri popoli in Calcide, & in Eretria; & delle colonie, #ಣ್ಣ:

che imedelimi Calcidefi,& Eretriefi nella Macedonia pri-::::::::::
ma,& poi nell'Italia,& nella Sicilia hauean mandate. Vdia-n, éolone_,

molo adunque,il quale nel lib.1o; doue defcriffe le città del

XY. - - С с 2 l'Iſo



zo4_ . p r s e a * , º e, fr:

f'Iſola Eubea,così appresto il fopradetto Silandro,ſuo intera

pretesragiona.Poſt Gerestum Eretria est, Euboicarum vrbium:

dempta Chalcidesmaxima Tàm Chalcis metropolis,ac caput infu

* le quodammodòfuprà ipſum fita Euripum : amba antè bellum

Troianum conditæ ab Athenienſibus dicuntur (di questa fama »

Strabone-º non hebbe notitia Velleio,onde egli non parlò di cosi anti

più voltº ca fondatione)Poſt bellum:Troianum Æclus, & Cothus Athe

illuftrato ni: profetii,ille Eretriam, bie Chalcidem incolisfrequentauerane

veneio di- (queſto è ben più fermo racconto Per lo quale fi manifesta

:L: hô i nomi de condottieri delle feconde colonie, & di effe e

pfio notato. intefe Velleio,à torto notato dal Lipfio effer difcorde dà

Strabone)Sed & Æolenſium quidam ab expeditione Penthili in

infula ifta manferunt:(ſon queſtiquelli Cumani Afiatici, che

fecondo lo Scaligero, diuenuci Calcidefi furono gl'intieri

fondatori della Cuma Italica:màfecondo il Salmafio furon

quelli , che la fondarono la feconda volta dopo la Guerra

'froiana):antiquitùs etiam: Arabes,qui cum Cadmo traiecerant.

Ha vrbes maiorem in modum auffe, colonias etiam inſignes in

Macedoniam miferunt; màn Eretria vrbes circà Pallenam, &#

: Atbo condidit:Chalcis Olyntbovicinas, quas Philippus deleuit.

„guin etiam in Italiassº in Sicilia multa funt Chalcidenſium do
micilia(fràquette era la noſtra Cuma), Colonias istas deduffas

fuiſſe Ariflotiles dicit, quo tempore Hippobota qui dicebantur

(cioè coloro,che haueanoricchezze dà poterenudrir caualli)

rempublicam tenuerunt:bi enim Chalcide fummam rerum opti

matum imperio gerebant,cemfu lećfi.Fin quà Strabone. Hor in

醬& qual cofa può dirfi,ch’egli intorno i fondatori della noftra

Velleio cē. "

čora: ps. che dà Velleio? Anzi qual cofa rimane à faperficosì di effi,

tauio rifiu- come della fua vnica fondatione: Et qual varietà di opinio
taťO. ni,che di ciò parea efferfi hauuta dagli antichi,non rimane

Gisfesto º: queſto fuo racconto affai bene concordata?Etfinalmen

醬::o - mente,come ancora non riman vero il credere dello Scali

dif:" gero,che fü Cuma femel condita à Chalcidenſibus Cumanis, qui

" " , erant Æoles : & falſo il racconto di Marciano Heracleota; &

Marciano più falfa la fua difeſa, tentata dal Salmafio, ad quale fù pur

Heracleota, noto il paffaggio degli Eolici in Eubea,ńõ conoſciuto,forfe,
& il Salma

- dà Marciano,onde egli - - ionene fe due:fio rifiutati. o,onde egli della vnica fua fondationene fe due

A torto adunque prefeil Salmafio à foſtenere la medefima

орі

Čuma fia diſcorde dàEufebie,& come piace al Petauioșan
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öpinione, hauendo all'incontropotuto perfuaderfi, che gli

Eolici alquanto dopo il loro arriuo in quell’Iſola paffarono

in Italia,condotti dal lor Duce Hippocle; & che congiunti

co’Calcidefi, fotto il cui nome può erederfi, che per la loro

maggioranza furono parimente dimoſtrati dà Velleio gli

Eretriefi,loro paefani,denominarono dalla loro Eolica Cu

ma queſta Italica,fecondo i patti fermati con Megaftene vs Strabone-i
ducede'medefimi Calcidefi,& riferiti dà Strabone; nella » Tucidi:

qualguifa i varij detti dello ſtello Geografo di Tucidide, di盟 :
Liuio,di Plinio, di Dionigi Halicarnafeo, & di Velleio in- jo, D:i

torno sì controuerfa fondatione rimangano ſcambieuol- Halic. &”

mente affai bene concordati:mentre al racconto di Marcia-Velleio cõ

nonè dà fudetti,ne dà altri ſcrittori era dato alcun fauore, cºrdºti

il qualperciò fi fcorge, che fù dà lui ſteſſo formato di fuo fano Bi

ccruello: come anche Stefano Bizantio,non auuedutofi del ရှိႏိုင္ငံဖ္ရစ္ကို溫
paffaggio de'Cumani Eoliciin Eubea; nè che nel fudetto ato išai.

modo effi poi co’Calcidefi eran peruenuti in Italia, pensò mafio nota

alla terza Euboica Cuma,troppo facilmente accettata dal tº

Salmafio della quale dagli altriantichi nõ fù parlato.Mà io

pur veggio, che può Strabone parer diſcorde dà fe fteffo, il

quale al lib.5.habbia alzata l'antichità della nostra Cuma »

fopra quella di qualfiuoglia Italiana, & Siciliana città Gre- -

ca.& perciò fopra gli auuenimenti Troiani: ilche farebbe » ့ဖ္ရစ္သစ္းၿ
affai ben vero,ſe egli, & non il ſuo interprétefoſſe ſtato au- :§:ndro
tore di vn tal detto, nel cui teſto Greco non fihanno di ciò rifiutato.

altre parole, che queſte ... zraesi ydp ist wpseếvrárs réir ra:

Mixtaxár, undir IzantºríTwr... omnium etenim eſt antiquiffima

Sicularum,c? Italicarum. effendo dal Silandronella fua ver

4ione ſtate aggiunte quelle altre à Græcis dedutiarum;le qua

linè meti fileggono nella verſione di Guarino Veronefee.

Et fiù queſto fincero detto di Strabone intieramente concor

de à quello-di Eforo, dà lui fteffo riferito nel lib.6; il quale »

fcriffe,effere ſtate Naffo, & Megara primas in Sicilia vrbes

Græcanicas,ætate peſt bellum Troianum: & che Teocle non ha

uendo potuto perſuaderea’ſuoi Ateniefit d'inuiar alcuna »

lor colonia in quell'Iſola, egli adflito magno Euboeam habi

tantium Chalcideistum numero,ac ňonum, Dorienſiumquè, quo

rum maior pare Mègarenifes erant , in Siciliam nauigattit » &*

Chalcidenſes Vaxum, Dorienſes Megaram condiderunt. Siche»

XX. Nafio
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#tri:", # Naſio in Sicilia,& Cuma in Italia furono le più antiche cit
gni altra in .3 |- ~ _ _ _* _ \ - |- - -

#:客常臀9n aſſolutamété de Greci,mà de'Greci Calcidefi, i qua

::::::: : li fecero queſti paſſaggidopo l'eccidio Troiano, & prima_s

fa cumana, in Italia,& poi in Sicilia, nè altro fù giamai detto dà Stra

bone Efpotremº effer molto più ficuri, che fù pur questa »
la ſua ſentenza,fe vorremo auủederci, ch'ella è ancorcon

corde à quelche del tempo della fondatione Cumana fi no

tato dà Velleio,& più diſtintamente dà Eufebio; frà quali è

fol quella leggiera varietà,che neceſſariamente effer fuoles

frà coloro , che non vfano nel fupputarevno fteffo modo:

fupputando Strabone,& Velleio per via di età: & Eufebio

per via dianni Laonde per queſta loro concordia non meno

rimaner potrà difefo quel Geografo dalle fudette fue accu

fe, che potranno ceffare i contraſti dell'anno della medefi

Nelr annº :* fondatione Fù ella dà Eufebio collocata nell'anno 966.

: :, di Abrahamo, dalquale anche era ſtata ripolta la Troiana
jija guerra cattiuità nel fuo anno 83 5;fiche à queſto dire fù Cuma edi

- ficata nell'anno 131 dopo quella Guerra; d'intorno il qual

tempo fi aggira fimilmếte quelche ne laſciò ſcritto Velleio;

benche non fihabbia veruna certezza, s'egli riputò Halete »

il quinto,ò pureil feito dà Hercole: ne fele medefime cin

醬 fei età fi debbano in vnostò in altro de'modi, notatià

dietro,ſupputare.Strabone ancora per quanto può trarfi, dal

Strabone; ragionamento,che fè nel lib. 13. della fondatione della foli

號醬# ca Cumail quale efprefſamente volleiche quei Cumani ven

::::::::: nero in compagnia de'Çalcidefià fondar la noſtranè mene
::: concor- då Eufebio fi allontaña hauendo detto,che raccontauafi, ef

dati. fer peruenuto Pentilo,figliuolo di Oreſte,nella Tracia dopo

6o anni della Troiana Ġuerra, & il fuo figliuolo Archelao

effer paflato nell’Afia à fondarui il primo la colonia Eolica;

& Cleua figliuolo di Dori,& Malao,della medefima ſtirpe is

eodem quo Penthilus tempore exercitum conduxiſſe: fed Penthili

copias occupauiſſe in Aſiam tranfire:alteras in Locride, & apud

Phricium montem, multum temporis traxiffè; poſtmodò traieciſſe

in Aſiam,& Cumam condidiffe, à Locridis monte Phriconidem

-distam.Adunque quella Cuma Eolica, detta per fito ſpecial

fopranome,Friconide,ò ver come dà altri fi appella, Fricoti

de ò pure Friconitide , può crederfi fondata nel fine di quel

primo ſecolo della fudetta Guerra , & dopo alcuno anno

. efferfi
1
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efferfi condottiifuoi Cumani in Eubea;&finalmente intor

no il tempo,dimoſtratoci dà Eufebio,efferpaffati co Calci: ...

defià fondar questa altra Cuma.Et di quà puòrauuederfi il #24"alf?

fudettoScaligero dello fcambio,ch'egli prefe, hauendo cre-醬همل.

duto,che lanoftra Cuma,& non giàl'Eolica, patria del pa- Frừ: :de,

dre di Hefiodo,fiì quella, la qual hebbe il cognome di Fri- chef i'šo

conitide,ỏin alcuno altro de'modi, ch'hò notati ; & queſto lics.

pếfierofù nella fuamếte così fermo,che ancor fi perfuafe ha- ..

uer Herodoto parlato della nostra Cuma nel fine della Vita ĝi:

di Homero,doue del tëpo della fondatione della medeſima蠶」
Cuma Friconitide così fcrifie appreſſo il ſuo interprete. Ab醬 modi

expeditione Grecorum,quam Agamemnon;acMenelaus in Ilium

habuerunt, annis centum post, åtquè triginta Lesbus oppidatim

habitari cæpit,cùm anteå nullam prorsùs haberet ciuitatem. Poſt

Lesbum habitatam annis viginti,Cuma Æolica,& Phricotis ap

pellata,habitata fuit.Porrò à Cuma annis duodeuigintiin Smyr

nam Cumani colonias deduxerunt.Et percioche gli anni venti,

agginnti à gli anni 13o del paſſaggio de'Greci àTroia, nel

cui affedio fi confumarono diece anni, finiſcono nell'anno

14o, della fua cattiuità; egli diffe, il computo di Eufebio, il Eufebio

qual ripole la fondatione della Cuma Itálica nell'anno 13 1: Ceſar. dife3 .

di quella Guerra,precederquello di Herodoto di noue anni; "º"

frà quali autori, che di varie Cume han parlato, non può di

quà conchiuderfi, che fia difcordia veruna. Ben hauerebbe Herodoto,
egli potuto ammonirci » che del tempo della Cuma Eolica Strabone_,

non fono frà loro concordi, ne Herodoto, nè Strabone, nè & Velleio

Velleio;pofciache il primo vuole, che ella fù edificata nel- diſcordi.

l'anno 14o della Troiana Guerra dalle fteffe genti, ch’ ha

ueano frequentata di città l'iſola di Lesbo: il fecondo ſcri

ue,che in Lesbo paffarono coloro,che haueano ſeguito Gra

nico,figliuolo del fudetto Archelao, nipote di Pentilo, &

pronipote di Oreſte;fiche à farfi il conto per via di età, egli

farebbe di accordo nel tempo con Herodoto:mà nel refto,

come fi è veduto,non attribuì à coſtoro l’Eolica Cuma, ha

uendone fatti autori i loro parenti, che furono condotti dà

Cleua, & dà Malao : & il terzo attribuendo ancor egli alla

ftirpe di Orelte la dimora in Lesbo, benche le fue proprie

parole fian queſte. Sedem cepere circà Lesbum infulam:nondi

meno foggiunfe che vi peruennero,non già i fuoi pronipo

»
»
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Velleio am

ti,mà i fuoi figliuoli;&quelche al fatto noſtro più appartie

nechedopo la fondatione della noſtra Cuma vícì di Atene

la colonia Ionica che edificò Efeſo,& l'altre città nell'Afia,

appellate de Honi,&d'Ionia,et mox Æolijeaděprofesti Grecia,

longiſſimiſquè affi erroribus,non minus illustres obtinuerunt lo

eos,claraſquè vrbes condiderunt, Smyrnam;Cymen (queſta e la

Cuma Friconitide)Lariſſam,Myrinam,Mittlenemquè, cº alias

vrbes,que ſunt in Lesbo infula.Siche à queſto conto, quando

nè pure de'Cumani Eolici era ancor nato il nome, hauean

già i foli Calcidefi fondata la Cuma Italica, che folidà lui .

erano ſtati métouatialla ſua fódatione.Et queſtein vero mi .

paiono incóciliabili diſcordie,nelle qualifiano cadutique--

fti autori,benche feguaci di altri autori più antichi; per ha

uerriftrettiin picciolicópendij,che raccolfero hordà queſto»

hordà quell'altro, i loropiù copiofi, & per la molta antichi

tà de'medefimi auuenimenti bene ſpelfo incerti, nè ben con

cordi racconti;dalche(pertacer la colpa,forfe, delle lor pro

prienegligenze nel diſtinguer le generationi,& nelífupputa

re i tempi)è ancor feguito, che più divna volta ne’ foro li

bri,& in quelli di alcuni altri,fi defidera maggior diſtintio

ne maggior certezza,& maggior coſtanza; dal qual vltimo

biafimo io non faprei difendere il noltro Velleio , che con

šiguamente daffe egualmente in Lesbo i figliuoli di Oreſte, & dopo al

got3t0 cuno interuallo di tempo gli Eolidi, fondatori della Eolica

Cuma:fe pure effendo ſtato vero l'vn dire,& l’altro, non fian

di quà,&dà altri ſcambi feguite le fudette varietà,& confu-.

fioni. Et di queſto baſti:benche non fi è per ciò dato fine al
preſente ragionamento,nel醬 ancor mi reſta di andar ri

cercando,fe i Calcidefi,che fondaronola noſtra Cuma,ven

nero à dirittura di Eubea; ò pure feperuenuti prima in Epi

ro , paffarono poi in Italia ; delche mi porge occafione »

il fudetto Giofeffo Scaligero, il quale molto francamente »

fù di queſta opinione; & mentre dimoſtrerò, che il fuocre

dere器 -

defi giunfero nella Cumana regione nuoui habitatori;ilche

ne då lui , ne dà altriវ្នំ letterati , che han fatto

grandiffimi contrafti fopra alcuni verfi di Propertio, è ſtato

auuertito,& qucfta hiſtoria con la ſcorrettione del fuo teſto

n'era rimafa del tutto ofcura . - ·
|- SCri

à affai lontano dal vero,fcoprirò,che appreffo a'Calci

-
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Scriuendo quel Poeta alla ſua amica Cintia, ch'era a di-Leggeſi çu.

porti di Baia, l'Elegia I i del lib. 1;cominciò à dirle,come.» ma appella -

hanno i fuoi volgati Codici,in queſto modo. .. , fa. Kegno

* I - - - - - • • • - - di Tcſproto

Et quid te mediis ceffantem,Cynthia, Baijs, *

- - -

- - -

3» -

„, , , , nº Buà iacet Herculeis femita littoribus; - -

„i. Et modò Thefproti mirantem fubdita regno · · ·

3» Рroхіта Mifenis equora nobilibus - .

„ . Nostri cura ſubit,memores abducere nostes? ... , ' .

Per la interpretatione de quali verfi nella voce:The/protief. Per c.,gione

fendofi affaticati in più modi il Parrafio,il Beroaldo, il Vol- fin ber:nºn

fco,& altri valorofi ingegni;nè de'loro detti rimanêdo fodis- bene intefa,

fatto il Mureto,cőfeſsò có lodeuol modeſtia, nó fapernè mē

egli recarne altra ſpofitione migliore. Il primo, che vi ha

uëfſe moffo dubbio fù Attio Sincero,famofo nome mafche

rato di Giacomo Sannazzaro, il quale appreſſo Aleſſandro

di Aleffandro nel cap.1.del lib. 2. de'Giorni Geniali dopo

hauerne penfate varie cofe& di niuna effendo contento, ri

fiutò ancor quella,che dà Propertio postano i Calcidefi ef=

ferfi detti Tefproti dalla Teſprotia, ò dal campo Tefproto nel

l'Epirovicino à Caoni;&à gli Acarnani; nequè enim(fono pa

role dell'Aleſſandro in fua perfona)Tbefprotios in Cumanum

agrum veniffe aut in Italiam colonias deduxiſſe,vel armis nouas

fedes conquiſiſſe, vnquàm,quòd meminerim,legi, mà finalmente

non ricusò,efterfi potuto quel vocabolo introdur da copifti,

in cambio di quelto altro. Prochyte:nome divna Iſola, ch’è Recata da 3

incontro Guma: Furono questi contrasti ſtimati dal mento- :“

uato Scaligero fouerchi in cofa affai leggiera; a’ quali peti- Calcide/ ,

sò hauer dato fine,affermando con gran ficurezza quelche » fusifondato.

il Sannazzaro hauea negato hauer letto giamai ; & di più bºh; d. Ru

dicendo,che il quarto de'verli fuderti douea leggerfi inque-1%欲
fto modo. ...“ - . . . ' -, : : : : : : . * : poi in്

39 Et modò Mifenis æquora littoribus . . . . . . . . - - - foſſer paſati

il cui ragionamento nelle Annotationi fopra il medefimo . . .

Poeta è il feguente, Řntelligit duo maria:alterum Puteolis:alte

rum Mifenis ſubiestum.In medio mari erant Baie,nempè propè . - -

Lucrinum stem igitur Cynthia effet Baijs, finistra Puteolos, . . . .

que est Teſprotias deriera Mijenoshabebat. in ora cumarum, . . .

a Græcis colonijs Abantum præterta erat,ſunt Puteoli; quam i

éram proptereà vocat. Regnum Tಅಜ್ಜ Thefprotus no

*- » ᏗᏑ 772*17
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men fecit Theſprotia Epiri, à qua Ambraciota Abantes profesti

occuparunt eam oram, vbi fuerunt Cuma, vt ø mediocrité, do--

#i fiunt. Quid ergà eſt, quòd hic tàm faceſſit negotium dostiſſi

mis viris?Amabò definite pradari in doffrina viriampliùs inre,

vel pueris nota,haftare;Ć tandë rixarã modus esto.Ne con mi

nor franchezza altra volta, cipropoſe queſto paſſaggio de

Teſproti a noitri lidi nelle fue Note al Culice di Virgilio.

ſponendo imedefimi verfi con queſte parole. Propertius

- equora vocat fubdita Theſproti Regno, que ab Abantibus, qui

– priùs Thefprotiam incoluiſſent,occupata fuerant: Neapolim enim,

. . . . & Cumas,aliaſquè prætereà in ea regione vrbes condidiſſe, ne

me eſt,qui nefit. Quin & Columellain Hortulo, vbi ait. . . .:

„ , , , ,— Сеfроfolittore Сите, тъй, .

ego corrigo,Theſproto.T beſprotum littus vocat,quod ab Abanti

bus,qui ex Eubæa infula in Magnam Greciam veniſſent, occu

patum fuit.Itaquè & locum Columelleemendamus, est Proper

tio lucem afferimus,qui inmerità magnis viris negotium faceſfèr

bat fatis enim nota res est, & que tanta ingenia exercere non de

bebat.Fin quà lo Scaligerosil qual non credo, che ați arte, &

accioche ogni altro huomo fatto ficuro di così coſtante fua

teſtimonianza ceffaffe di andarne ricercando più fottilmen

tes&fua foffe la palma dello ſciolto nodo: mà ben più tofto

penfo,che perfuo nuouo difetto di memoria affermò, effer

cofa cotanto nota,che gli Abanti (piacquegli chiamar gli

Euboici,quai furono i Calcidefi,con queſto nome ad imita

tione di Homero, di cui fcriffe Strabone nel lib.1o.che cum

Eubaam nominet,eius incolas nuſquàm vocat Euboenſes: fed

- femper Abantes)prima inTefprotia,& in Epiro;& di là poi in

Iisbe,*** A Italia foffer peruenuti;ilche effer del tutto falfo,fenol vorre

bd :: :“ mo credere al Sannazzaro,quafi adhuomo di minor lettio

: ne della fua;negar nol potremo al pur hora métouato Geo

grafo;il quale ben racconta nel fudetto libro, come altra

Giacomo volta fi è riferito non moltoà dietro,che le Euboiche città,

Sannazzaro Calcide,& Eretria dopo il cafo di Troia,maiorem in modum

醬"惡露 aufie, colonias etiam inſignes in Macedoniam miferunt; nam

::::: Eretria vrbes circa Pallenam,e3"Atho condidit: Chalcis olyntho

:ò." vicinas:Màne egli,nè alcun altro autor mai,diffe, che i me

defimi Abantisö vero Euboici,ờpuxe Calcideſi,diuenutiTe

fproti,fondarono la noſtra Cuma:hauendo all'incontro non

3Hն



D I v 3 : C : 0 : R : ? 0 : If. 21 r.

ambiguamente dichiarato, che le Italiche,&le Siciliane co- Anzia ha,

lonie de'Calcidefi, & degli Eretriefi vfcirono à dirittura dà ch'est à di

Calcide,& dà Eretria;percioche diftinfe,come in due diuer-:*Aſºr

fferie queste colonie dalle antecedenti:laonde alle parole, :, “

recate pur hora,fenza fraporui nuouo dire, foggiunſe queſte

altre. Quin & in Italia, & in Sicilia multa ſunt Chalcidenſium

domicilia.Et accioche appariffe,che tutte egualmente erano

vfcite di Calcide,diffe di più di teſtimonianza di Ariſtotile,

colonias istas dedustas fuiſſe , quo tempore Hippobota qui dice

bantur, rempublicam tenuerunt : hi enim Chalcide fummam re

rum optimatum imperio gerebant,cenſu lesti.Ne in vero Pauſa

nia,il quale nel lib.5-racconta, che gli Abanti di Eubea ri

tornando dall'incendio Troiano,& effendo ſtatí portati dal

la tempeſta del mare in Epiro,doue fondarono la città,chia

mata Tronio,ne furono poi ſcacciati dà vicini Apolloniati:

fece verun motto,che di là finalmente peruenneroin Italia;

ficheloScaligero,come foglion fare i preſtigiatori, ci fè ve

dere ſciolto, non già fciolfe, queſto, che in vero (nè à lui

io il niego) era affai facil nodo:effendoſi intãto per fe fief

fo inuiluppato in vn altro maggiore;cio è che Propertio per

Regno di Tefproto intendeffe di Pozzuoli ſenza cóprenderui Giofefo

Mijeno;bếche al fuofteffo dire i fuoi Calcidefi Abấti Tefpro-Scaligero

tihaueiferohabitatala medeſimaintiera:&ancora maggio:::::::

regione: di più yfcitogli di mente, che non fù Pozzuoli :::*"

fondata da Calcidefi Abanti: mà dà Samij, detti per altro

modo Ionii,delche ragionerò al fuo luogo;per la qual cofa-s . .

è forza,che quel Poeta dimoſtrata non habbia ſpecialmen- Effềndoui

te quelta : mà altra città,alla quale anche più conuenifie sì ben poi per

ſpecial nome. Et ben conuienfi darvna volta fine åsì lunghi ***#:4",
contrafti,& reſtituendo à Propertio,&à Columellalałorve- 浣常ஆாத

- • v • |- Poti.

ra lettione, apprendere ancordà effi quelche più copiofa-, ****:

(mente vien raccontato dà DiodoroSiciliano al lib.5;che in • • • . .

alcun tempo appreſſo Cuma dopo la ſua fondatione hebbe: Propertio.

ro ricetto i Teſpoti,detti in altrá guifa Tefpiadi,fuggitiuidi & Čolu.

· Sárdigna,doue di Grecia eran paffati più anticaméteziqua- mell:en:n

li erano diſcendenti delle figliuole di Tefpi,già dõne di Her-醬"

cole;& le paroleidi Diodoro appresto il ſuo interprete,do- f5;:daro

po hauer egli ragionato di Cirnozò diremo di Corſica, fon concordi

queſte. Huic proxima Sardinia infula:Sicilie par magnitudine,i
XY. D d 2 bar
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. . . barbaris(Iolaos vocant)tenetur Hos à Iolao,ac Theſpiadis,qua

rum multiin eam inſulam tranftenderunt genus ducere putant.

Nàm quo tempore Hercules decantatos fubijt labores, liberos 2

... , fe er:The/piifiliabus fuſceptos că Grecorű,barbarorumq; copia,

fetundu certum Oraculii in Sardiniã ad condendă coloniam miſit:

„Buodfentiens Iolaus, Herculis nepos, in infulam venit, inquè

ea conditis baùd contemnendis vrbibus , regione omni potius,

populos ab fè dixit Iolaos. Et appreſio - Iolaus iis , quæ adfa

tum colonie pertinebant compoſitis,in Greciam redijt.Tbeſpiade

cùmper multas generationes infulæ præfuiſſent, tandèm in Ita

liam nauigantes,locacircà Cumam tenuere(edificata già Cuma

nella feita età dopo Hercole)reliqua multitudo, depoſita bar

barie præficientes ex accolis optimos duces, hucufquè libertaten

feruant.Così Diøđóro.Et de’medefimi figliuoli di Hercole,

peruenuti in Sardigna parlarono anche altri antichi, quan

tűque nulla differo del lor venire in Cuma:frà quali è Stra

bone,che nel lib.5.hà queſte parole appreſſo il fuo interpre

te. Fertur Iolaus eò adduxiſſe quoſdam filiorum Herculis, G in

ter barbaros(erant autem Tyrrheni)eiusinfule cultores habitaf:

fè. Et Silio Italico ancora nel lib. 1 2 ragionando pur di quel

1 ía Iſola,& di coloro,che vi eran pastati ad habitarla, di effi

- intefe in quei verfi. Í * * * * * * *

|- Necparuum decus adueffo cum claffe paterna

...- » Agmine Thefpiadum terris, Iolae,dediſti. * -

::::::::::ía cui hiſtoria non sò fe per quelche appartiene al lor paf
ງູioinqucficpartificanຊໍ້io in tⓞ di
}: 2n:ima taggio inquetteparti, fü cangiata dà Saluftio in quella di

în sueia Dedalo;del quale egli appresto Seruio fopra il lib. 1. della.»

dell’effersi · Georgica di Virgilio diffe, che in compagnia di Ariſteo

:* fuggi di Tebe in Šardigna, & finalmente, conę hà loftesto
-v- autore fopra il lib:6.dell'Eneide,venne in Cuma. Le parole-,

saluftio no diSeruiofon queſte. Hic Aristæus, vt etiam Salluſtius docet poſt

$300, laniatum à canibus Asteonemfilium,Thebas reliquit, & Caam

infulam tenuit primò,adhuc hominibus vacuam: poſt,ea relista,

cum Dædalo ad Sardiniam tranſitum fecit. Etdi nuouo nell’al

tro luogo citato. Dedalus primòAardiniam, vt dicit Salluftius,

- poſt delatus eſt Cumas. Certamente il fudetto Silio ne men

Silio nota- par che diſtingueffe l'andar di Iolao co'Teſpiadi in quel
to. l'Iſola dà quello del mentouato Ariſteo; percioche, a’ verfi

già recati ſenza dimora foggiunſe queſti altri. *

- - - · Fa

--

. . . . . . . >>



B, t t.s " C " Ó AR S o , Ir. 213

* Fama est cum laceris Affcon stebile membris
-

„ , Supplicium lueret,ſpestatº in fonte Diane,
-

„ . . Attonitum nouitate malifugiffè parentem -

„ , , Penfreta Ariſteum,& Sardoosiſè receſſus, , ; : : :

„ , : Cyrenem monſtraffeferunt noua littora matrem. . · · -

La quale opinione conuien, che fotfeſtata ancor ſeguita dà Sºlino no

Solino,il quale nel cap. 1.fcrifie di Iolao » che Sardiniam in- ದಿ:
|- • مدعام - - - • Lli .... al- dato con ſegreffusipalantes incolarum animos adconcordiam eblanditus , ol- fteffo,& fua

băiet alia Greca opida extruxit & poi nel c4 di ciò fè autore :: :
Arifteo,che diffe, haueriui regnato dopo Sardo, figliuolo di fefa. ·

Hercole,& di Norace,figliuolo di Merçurio,ſcriuédoin que
* * **iło modo. Mox Arificum regnando his proximum in vrbe Ca- -- " ' "

rali, quam condiderat ipſe, coniunčio populo vtriuſque fanguinis

(cioè depopolį depredetti due Rè fuoi predeceffori)ſeiuges |

vfquè ad fe gentes ad vnum morem coniugaffè, imperium ex in- . :: |

folentia nihil afpernatas . Siche io non concedo al Salmafio,

che per vn tal fuo vario dire Solino fia ſtato difcorde da fe

fteſto:anzi ſtimo,douerſi accettare per ſua fincera lettione »
* -

quella nel medefimo cap.4;che dà lui,& prima dà Hermo-Il Salmafio,

lao Barbaro fù riprouata. Sed & hic Ariſtæus Iolaum creat, * #ermº*

qui &c.in cambio della quale dà alcun Codice manofcritto :盟##
ripone queſta altra. Sed vt hæc,& Iolaum, qui.&c. Percioche I O Il *

hauendo Solino attribuita egualmente ad Arifteo, & à Io

lao l'iſtitutione in Sardigna della vita più ciuile,ben dimo

ftra,hauergli creduti ambidue anche congiunti così ſtretta

mente di tempo, & di parentado:non perciò accettando io , :

per vera vna tal genealogia: che hò fol voluto diraoſtrare, ' '

come Iolao, il quale,ſecondo Diodoro portò feco in Sardi- |

gna i Tefpij,viperuenne,al dire di Silio,con Ariſteo, che fù

itimato då Solino effer fuo padre,& hauerui con lui regna

to vnitamente;& dà Saluftio fù creduto,efierui ftato accom

pagnato dà Dedalo,il quale foffe poi paflato in Cuma; per

la qual cofa posta giudicarſi,che il paflaggio de'fudetti Te

fpij alla Cumana regione fù,come fidiceua, cãgiato nel fuo;

|-

醬 il quale ſcambio appoggiòVirgilio ciò che di lui,& di

Cüma già edificata prima dell'arriuo fattoui dà Enea,fcrif

fe nel 16. dell'Eneide.Et péſo,che fù queſto vno fcābio;ha
uendo altri觀 autori negato,effer mai Ariſteo peruenu

to inquell'I ಸ್ತ್ರೀ: te Pindaro,che då Seruio vien citato;
-

-

&

vigli iા

iuſtrato.
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& hauendo parimente Paufania ciò negato di Dedalo nel

lib. to; dicảifcriſe nel lib 7 che fuggirofi di Atene făpa.
tria,per hauer vcciſo il figliuolo difua forella, fi ricouerò in

Creta appreſſo il Rè Minoesdal quale posto poi in carcere

per alcuna fuatrode donde di nuouo fuggì con yn fuo fi

gliuolo,faluoffi appreſlo il Rè Cocalo in Šicilia, neque τoro

(fono parole del ſuo interprete) quicquam fuit Dedali fama,

Mà la Gu: sel in Sicilia,vel in Italia temporibus clarius: nè altra co

**:',': fa foggiunſe più del fatto fuo. Propertio adunque, per far

រ៉ែ4 hora ritorno à quelcheនុ៎ះ in quei盟端荔

minata. Re-gno Teſpoto non già di Teſproto.la riuiera, onde era formato

gno Tafpo- il feno Baiano, doue era à diporto la ſua Cintia (al Capac
tQ. cio non sò in qual modo nel lib.z. della Hiſtoria Napoleta

cadernel penſiero, che Propertio quiui parlò di vnمثP9ميفItcapac
cio ខែ tempio di Diana in Baia)nel qual feno era il Porto Mifeno;

à cui fouraftaua il Promontorio dello fteffo nome. Mà nề

Di cui fà dell'vno,nè dell'altro penſo io che intender volle quel Poe

metropsjef. ta,chiamando quel mare proſimo alle nobili Mifene : mà ben

fa Cama i della nobiliſſima,& antichiffima Cuma: detta parimente »

弥: col medelimo vocabolo nel numero del più, & nel genere »

: feminile dà S.Geronimo,come fi è dimoſtrato à dietro: ol

treche è queſta affai più degna tentenza del fuo accorto

giuditio, & del ſuo non volgar fapere; che non è quell'altra,

Propertio di hauer egli intefo del più noto Porto, & Promontorio Mi

riſcontrato feno; effendo conueneuol cofa,che al nome di Regno Teſpo

ః §§ to: di antichiffima , ne comun notitia, haueffe accoppia

:,: to queſto di Mijène,vfandolo nel fignificato di pari antichi

tà,& di offeruatione non men peregrina.Alche può aggiun

gerfi,che ancor Dione, deſcriuendo il fito dello ſteſſo feno,

principalmente il dimoſtrò dalla ſua vicinanza à Cuma nel

le parole del lib.48,recate non è ancor molto; & Dionigi

Halicarnafeo,che fi porterà hor hora, attribuì fimilmente à

Giofefo Cuma i fuoi Portí,Bé veggio,che il fudetto Scaligero nel ci

Scaligero, tato luogo fopra il Culíçe di Virgilio có molto diuerfa ſpo

': ::: fitione dà quella pur fila,onde volle,che Propertiointefe del

|-醬* ဖွံ့ဖြို့ Mileno;pensò che per queſto nome nel nume

ro della moltitudine haueffe dimoſtratę tutte quelle città,

que in traffu Neapolitano erant:Cunsas, Baias, Puteolos; vt Var

fo per Tarentinas nobiles : vrbes tratius Tarentini, in quibus

- Cro
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Croton,'Øripsã Tarentă.Mà à me pare (cioche nel reſto deb

ba crederfi del detto di Varrone) che quel Poeta al nome di

Regno Teſpoto, il quale pur mi fi deuerà concedereche di: |

mõltri la contrada Cumana, non posta hauer foggiunto il

nome di mobili Miſeni con vanità troppo manifeſta nel me

defimo fignificato:anzi che nel fignificato di effa Cuma, la ·

quale fù fua metropoli, & capo: effendo douuto eglivfarfi

da” Latini in queſto fentimento nel numero plurale ancor

come l'altro,& à fuaimitatione;delche fin qui baſti.

Hor dopo che nel tempo già dimoſtrato fù dà fudetti po- Popº bauer

poli edificata (:::nasella per vfar le parole dell'interprete :::::::
di Strabone nel lib-5;ah initio quidem fortunatafuit;la quale » ':2.

dà Dionigi Haliça#nafeo nel lib: 7. dicefi effer lungamente referstä.

perfeuerata nel ſuo proſperofo ſtato; percioche raccontan

do,che dagli Etruſci,dagli Vmbri,dà Đaunij, & dà altre a

genti,natiue d'Italia: raccolte in vn copiofiffimo effercito

nella Olimpiade 64,il cui primo annofii di Romail 229. fù

con vano sforzo cereato di diſtruggerlais quàm nullamaliam Et di bauer

iustam odii cauſam(così ha ilifuo Latino interprete), quàm ip- ſein: gli

Jam vrbis felicitatem affèrrepojn:Roggiunge quéité paroie.*"*

Cuma animillis temporibus tota Italia celebres erant ob diui- -

tiastest potentiam,Ủ alia bona:quòd totius Campani agri ferti

liſſimam partem poſſiderent, & opportuniſſimos circà Mifenum

portus haberent.Benche queſto autore riſtringendo il fuo do

minio ad vna fola parte,ờ vero ad vn fol campo della Cam

pania,parrebbe douerfi credere,che la fua felicità era à quel

tempo dal maggior colmo diuenuta mindre ; estendo dà

Strabone ſtata attribuita a'Cumani la figlioria della mede

fima più larga Campania,già dominata dagli Ofçi,delche »

in altro Difcorſo deuerò più minittamenteragionare. Mà

lo fteffo Dionigi afferma, che i fudetti Etruſci, i quali in

uidiarone la loro felicità a'Cumani, furono quei medefimi,

che dà luoghi appreſſo il mare Ionio(intende l'Hadriatico, , , , ,

appel:oneltvio: nell'altro modo eranostati diſcacciari :::::
da Gallis ilche in via di Strabone è å dire, che furono gli | capan,

Ffraſcisfondatori di Capua,come fi dichiarerà altrone. Ši

che fin dà quel tempo (non mi curo in queſto luogo andar · ···

-ricerçandose ancor Prima) hebbero i Čapuani emulation Fè da la,

grandeco'1161ஆய » contro de quali finalmente pre- Joggiogata.

|- - |- ual

-
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ualfero, & la loro cittài che at dire dello festo Strabons.G

ab initio quidêmfortunata fuit:posteà temporis Campani in fuả

redigentes potestatem, cùm alias multas contumeliofasiniurias,

ciuibus intulerunt, tùm etiam cum eorum vxoribus ipſi habita

uerant. Di queſta loro galamità intefe,benche alquáto oſcu

Velleia il- ramente il noitro Velleio; il quale häuendo raccontato nel

luftrato · lib. 1.che alcuni de Calcidefisfondatori di Cuma,dopo mno!

to ſpacio di tempo edificarono ancof Napoli ; & che idel

l'vna,& dell'altra città fu fèmpre egualmente fingolare la »

fede verfo de'Romani,foggiunfe, che alijs diligentior ritus -

patrij manfit cuſtodia(ſon queſti i Napoletani,che oltre quel

la antica fede,conferuarono ancora i loro antichivfi Greci;

mà in qual modo al principio; haueffer piegato l'animo al

troue,fi ſpiegherà in altro luogo) Cumanos. Ofta mutauit vi

cinia;per la qual vicinanza degli Ofci deefi interpretare que

fto meſcolamento de Capuani nella loro città,in cui nulla_a

più rimafe degli vſi diprima; & lacelebrata lor fedeltà fu

detta accadde nel tempo della ſeconda guerra Cartaginefe»

Hau? la qual ſeguì molto dapoi hauendo anch'effi hauute delles

*** ** inimicitiểco Romani'innanzi,che då Capuani fostero staticor prima º inimicitieco O * - - J ப' puan to CrO.

guer#aro foggiogati, per hauer accolto nella loro città il lor efule »

čo Romāni. RēTarquinio Superbo,& le fue genti: ad iltigatione delle »

quali nell'anno del Confolato di Tito Geganio Macerino,&

di Publio Minucio,ch’era di Roma l'anno 261, non permi

fero a'Legati Romani,che fi prouedeffero di frumento nelle

loro contraden&lor colfero anche il danaro,ch’ hauean feco

1 CC3tO;COmC ល្ខន្ត Halicarhafeo nel líb.7:& Liuio nel lib.

2 raccontano:Nè di altri,che de'combattimentifrà loro fe

-- : guiti appreſſo Cumapenfo ío,che parlarono gli autori, da

懿:la quali raccolfe Mariano scoto,che nell'anno del Conſolato

strato. di Atilo Virginio,& di Tito Veturiosò Vetufio, cio è di Ro

ma il 259,Volfci vitti.Cumis bellatur:ne men da altri effendo

itati in quell'anno vinti i Volfci,che da'medefimi Romani.

, , Mà dà Strabone non fù notato il certo anno della ruina de'

Ma la fua , Cumani,il quale non potè precedere al tempo, in cui il fu

cattiuita, la detto Dionigi ſcriue,che dà lor godeuafi quella felicità, co

ам з і:tanto dagli Etruſciò ſe piace da Capuani & dà altri popo
:d蠶 #" li inuidiata: anzi non può negarfi, effer ciò auuenuto an

:„ , che dopo de'feguenti cinquanta anni, & dell'anno 28o di

...ti -
- RQ

رس----
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Roma,effendo ftata notata dall'Autore delle Olimpiadi vna
nuoualorovittoria, che ottennero de medefimi Etruſci nel

terzo anno della Olimpiade 76.Et ſe ildire pur di Dionigi Bt può pari.

ne' volgati Codici della raccolta delle Legationi , già dà lui :::::::ա

defcritte në'libri delle fue
hiſtorie,attēderemo:i Capuani nó : 68/29

fecero acquiſto di Cuma fin d'intornol'anno 36o di Roma. ***
Percioché nella Legatione de Sãnitia:Napoletani plaquale
trattarono di quei medelimi affari,de quali parlò Liuio nel

lib. 8, che appartengono all'anno del Contolato di Lucio
Cornelio Lentulo,& di Quinto Publilio Filone la feconda

volta,cio è all'anno 426 di
Roma,introduce,che i Sanniti ha- - 7

ueífero fatte a Napoletani , come hà la verſione di Herrico

Stefano,queſte promeſte ancor fra le altre : Cumas recupera

turos,quas duabus ætatibus antè Campani,Cumanis eiestis,occn-

pauerant ; ac fuas in fedes reſtituturos quotcumquè ex Cumanis

illis fupereffent,quos Neapolitani patria
expulſos,receperant,om

niumquèfuorum bonorum participes fecerant.deniquè & agrum,

quem Campani, quàm opidum caperent, occupauerant, illis addi

turos.Cosi Dionigi.Adunq; al fuo dire Cuma fù prefa da Ca

puani intorno il fudetto anno 36o di Roma;fe ciò era feguito

due età prima del dinoitrato anno 426: dãdo à ciaſcuna età

la maggior ſumma di anni,che foglia daricio è anni 33.Mà w„,aரிக்
fe egli haueffe detto,che non due,mà trè età erano fcorfe , ##fетро

dall'vn tempo
all'altro:intenderebbefi effer feguita la catti- l'anno 326.

uità di Cuma nell'anno 326. di Roma ; ò di là intorno, nel : ,

ual anno la ripoſe Diodoro Siciliano,nè di molti anni Liuio Piºnigi

e ne allontana.Siche noi potremo ben credere,che non áltra蠶

di queſta fà la fentenza di Dionigi facilmēte vitiata da fuoi :::::::::
copilti,nella quale concorrono altri due si graui atitori. Le » Diodo o &

parole di Diodoro nel lib. 12: ragionando egli de'fatti, oc- con Liuio.

corfi nel
Confolato(Tribunato douea dire) di Lucio Quin- . . . . .

tio,& di Aulo Cornelio Colfo,che furono Tribuni infieme » . .

con Caio Furio ; & con Marco Poſtumio nel fudetto anno · · · ·

326. di Roma,fono appreſſo il fuo interprete le fèguenti. Per

idem tempus in Italia Campani magno exercitu contrà Cumas ,

duffo,Cumanos pugna confèrta, fundunt, hoſtiumquè maiorem . .

parten in ea acie mecant, Mox ad obſidendas Cumas fe compară

tes, crebris expugnationibus adorti, tandèm per vim potiuntur

zerbes qua direpta incolifluè,quos ibi depræhenderant, in prædam,

ᏦIV. E c Φ"
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g in feruitutem adduais eodèm tranſcripſere colonos ex gente

|- fua,qui fatis videban:" ad replendum locum Fin quà Diodoro.

ieparóie di Liuio il quale : ritrettiffimo dire fcrifie nel

, lib4;che ciò feguì nell'ann? del Tribunato di Lucio Quintio
Čín:innato la terza volta, di Selio Furiº Medullino la ſecon

da volta; di Marco Manlio: & di Aulo Sempronio Atratin

che fù di Roma il 333 fono queſte. Eodem anno à Campanis

Сите,qиат Greci, une vrbem tenebant rapiuntur: Raccoglia

mo adunque dà si fatta concordia,leggiermente diſcorde, di
Liuio, & di Diodoro, cheilteitºdi Dionigi , troppo fcon

ueneuolmente daldir: dell'vno,& dell'altro lontano, dee, &

uồrēderilor cócorde có facile mutatione:fenolyisti que
uo dire restituturos quotcumq: ** Cumanis illisfupérefènt: ef

Liuio da a fendo benfrà loro moltº P" notabil diſcordia quella, che

Hiodoro & Liuio habbia affermatº non efferfi vdito il nome di Capua:

醬 & perciò nè men de Campanifina:? del Conſolatô’ di

- Často sempronio Atratino: Quinto Fabio Vibulano, che
fù di Roma l'anno 33°: la doue Dionigi vsò queſti nomi,ra

gionando di fatti ócººr: in età molto più alta; d’intorno la

Huai diſcrepanza: diciò che ad vna tal controuérfia appar

tenga,fi farà in altro luogo minuto ragionamento. --
кнента. " dopo,che la città di Cumá,effendo trafcorfi più di fei

:::::..., cento anni dal tempo della fia fondatione,cadde dalla fua."
:,:" Ältezza,& felicità con si gran ruinasella:9" fece ritorno al

贺 l'antica ſua dignità più ñai: quantunque: tempo dell’Imp.

'.് Tiberio godeua di vnoſtato,attefa laconditione di quei fe

::: coli affai proſperofo: & feco ancor Napoli ; del quale ambe

:a. " due eranó ſtate riputate degnº da Romani in premio della
loro coſtante fedeltà ;celebrata dalnoſtroVelleio nel lib. I.

:::y:: nei fudetto tempo, dicendº, che vtriuſq; vrbis exi

A mia ſemper in Romanºsfides facit eas nobilitate,atquè amanitate

激 efende fita digniſſimas Mà :crederemo effer vera l'offeruatione del

en manife. ciutếrió fiquàm (f juefiele fue parole) amæniſſimam hanfto, in qual 盜iópoſnam{@*驚 пат ране

::::::i: , circà Cumas, αιφuέτίcinί βαια, campanie óram locupletiſſimi

cominci3 a Romanorum pretorijs, villissat uè bortis occuparunt; ipſe Cumº

reftar vacua ob opidamisfuis frequentari盤- - erunt.Et ne prende l'argomëtº

di habitatºri dà Ġiouenale,che nella Satira 3:rappellò vacua in quei verfi.

» Quamuis digreſji veteris confufius amici, |

Είdotamen,ταιuis quδdβία"figere Cumis

- -

-
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;, bestinet,atq; vnum ciuem donare Sybille. - - - |

Nè io vorrei in queſto contradirgli: må ne poffo lafciar di Il Cluuario

auuertire, che niente meno nell'età del fudetto Velleio, che:
in quella di queſto Poeta, il qual ville al più tardi imperan: ཀར་ཐts rıhu.«

do Traiano, era ſtato frequentato di nobili, & diletteuoli

edificij da maggiori Romani il feno di Baia , ilche nè dal --

Cluuerio,ne dà altri potrà negarfi,& tuttauia era Cuma in->

quel tempo per la ſua nobiltà;&amenità cotanto pregiata-:

Mi perfuaſi io altre volte, che Giouenale potè hauer dato * Giouenste

queita città vntal nome Per dinotarla quiete & la ficurezza, ambigua:

chi vi fi godeuano fuori di ogni moleitia,& timore : mentre ments llu3

all'incontro in Roma i perigli eran varij, & grandi;delche , "º.

penfai,chelo ſtelfo Poeta dato haueffenon ofcuro argomen

to,pofciache dopo i fudetti verfi foggiunfe queſti altri.

Ianua Baiarum eſt, &gratum littus amæniלג

3y Seceſſus.Ego vel Prochytam prepono Suburre:

» Nàmquidtìm miferum,& tàm folum vidimus; vt non

,, ... Deterius credas horrere incendia,lapfus

„ Tefforum affiduos,ac mille pericula feue

,, ... Vrbis,& Augusto recitantes mėnfe Poetas? . -

Et divna tal quiete fermamente douette intendere anche » Statio illu

Statio ragionãdo della follecitudine vfata nell'opera dellaVia strato.

di Domitiano,ch’hò defcritta al fuoluogo,in quel verfo.

93 Miratur Jonitum quieta Cyme. " - - - - -

Per la qual cofa ancor tutti gli altri piaceueli lidi di Cam-蠶 illu

pania furono da Tacito appellati nel lib. 3. delle Hiſtorie:. |

Jecreta Campanie nè già per la loro folitudine:mà per cagio

ne del modo di viuere;che vi fi vſaua. Certamente accreſciu

ta Baia di nobili edificij, & dà nobili perſonaggi per lor di

porto frequentara,i Cumani non douettero abbandonare ,

anzi che hauer molto più cara la lor patria, & farui degua

dagni in varie guife aflai maggiori, la qual pur era,per detto

del medefimo Satirico,la Porta a’Baiani diletti. Siche nè di

fua miferia,ne difua folitudine giudicai, ch’egli haueffe par

lato nefudetti verfi:mà ben di quelle (mentre attendeua al

l'ingrandimēto della fila fentéza)le quali in ogni altro luogo

foffero ſtate le maggiori. Così dico altre voľte giudicai: mà
auuedutomi poi , che pur fù in queſta regione in vn piace

uoliffimo fito quella città del tutto defertă, in cui Piotino

|- XᏤ. В е 2. pen
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penfaua introdurre la forma di Republica,infegnata då pla:

tone: prefi à dubbítare anche della folitudine di Cuma; nê

mi apprefi all'vna più che all'altra opinione. Caduto poi il

#ffer: Romano Imperio,& da barbare gentifcorfà, & depredata,

:/:; più volteriralia, ſonben certo: ch'ella in piccioſ castlið,

dopo le inua- quantº"醬alcun tempo affaimunito, fi riitrinfe; nei

Áóni diar qual modo fu dcfcritta dà Procopio nel lib. 1. della Guerra

#ari in Ita de Goti,da Agatia parimente nel lib. 1; & då Paolo Diaco

lia, - no nel cap.13 .ò vero 4o del.lib.6. dell'Hiſtória de' Longo

bardi;i detti de'quali autori abbracciano lo ſpatio del tèm

potraſcorſo dali anno 536 di Criſto fin all'anno 717; frà il

quale viuendo 3 Gregorio Magno,vi era gran difetto di ha

bitatori , comie filegge nella fia epiſt.3 i del lib. 2. néll’In

ditt. 1o:quado l'altre città della medeſima riuiera fin à Min

turno núlla più n'eran copioſe. Conferuoffi nondimeno Cu

ma mezza ſpirante Per molti altri f coli, fin che nelt 3l1l11O

riguale nel ::7; trouandolielier diuenuta Perläfta folitudine ricetto

l’anno 1 2: di ladronecci,& di altre steleraggninę furono trasferiti in

a critis É Napoli i corpi di S.Maffimo, & di S.Giuliana Martiri, & i

del tutto * fuoi edificij furono del tutto ruinati:correndo l'anno 2258.

ruinatº i della ſua fondatione: percioche i Cronologi (fian per me in

queſto finite le molte loro difcordie & contefe)contáno 432.

anni dal Troiano incendio alla edificatione di Roma,dalla »

quale dicono,che trafcorfero altrianni 751.finalla nafcita »

del Saluator noſtro,Et queſto fù il fine di cosi antica, & no

bil città, di cui quì non mi rimane à diraltro. ്

XVI. Mifeno città porto,& promontorio.nome co. |

mune a’visini luoghi: poi corrotto, dº la città . . .

del tutto estinta. Baia porto,& città ame- og er:

ZWon è comấ ma.Via Herculea. Porto Giulio. - ,

:::: A Cuma diffe Strabone, & al ſuo dire fon concordi altri

ăávn fria fcrittori antichieffer congiunto il Promontorio Mifeno; il

nº Mileno quale hauer preſo queſto nome dà quello di vn compagno di

f: "i frº- Vliſſe, ò vero dalla ſepoltura,che vi hebbe yn compagno, &

::::::: fecondo altri vn trombettiere di Enea,appellato nel medefi
d il Porto |- - |- "...- * * * * * * ---ے"

Misèvo mo modo,non è frà lofteffo Geografo; & Dionigi Halic. &

«ppellato. Pomponio Mela, & Solinovna folanarratione; ne ತಣ್ಣmede

-
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fino Dionigi, & di Virgilio vnoſteſſo è il dire,ſe efo Pro

ni intorio,o più toſto vn ſuo nobil porto fu, ò dal Greco , ò

dal Troiano Mifeno primieramente denominato,dal quale ».

poi l'altro foffe ſtato detto nel medefimo modo. Mà di que

ito cioche fia vero,fu certamente appresto Cuma, & il Pro-Effende ben

montoro Mifno, & nel fuo mcridional lato piegando verſo certº: che

Oriente, il porto , & di più vna città ancor Mijeno appel:
lara;delche non effendofi fatto giamai alcun contrafto,ỉómi : :::Աjo
altenerò di recarne molta copia di autori.Del Promontorio nome.

parlò Liuio nel lib.24:quando diffe , che Annibal peruaſtato

agro Cumano,vfquè ad Miſeni Promontorii: m:Puteolos repentė

agmen conuertit . Della città fè mentione, Giofefo Hebreo - " ;

nél c. 1.dell.19.delle fue Antichità,ragiọnando dell'Imp Ca- . . |

ligola,il quale à Puteolissopido Cápaniæ(fon parole del fuo in- '' ' ,

terprete)ad Miſenos(così è ancornel Greco)itidë opidū mariti- - , .
mã per pötë curru večius eſt. Et del porto ci fè certi il métoua- .s. " ",

to Dionigi,che fi recò in altro propofito à dietro;al cui det

to mi piace di aggiungere quelche ne fcrifie Floro nel catalo- . . . .

go de'famofi porti di qneſta regionesriitringendo infieme le , ' '

fue,& degli altri comune lodi in queſto breuiffimo motto. , ’

Hic illi nobiles portus Caieta, (altra volta hò, dichiarato per . . . . .

qual cagione fù dà lui deſcritto nella Campania queſto . . . . .

porto)Miſenus,& tepentes fontibus Baiæ, Lucrinus, & Auernus «

(chiamato per altro modo il Porto Giulio) quædam maris otia.

All'acutezza della qual lode non giunfe quella di Castiodo

ro,che nella epift.6 del lib.3.çhiamò i medefimi porti nature

prudentia terrenis finibus intermiſſos.
- - v

Mà il fugerto parlar di Giofeffo parrà, che mi hauerebbe Il nome:Mi.

douuto far tacere quelche delfignificato del nome. Mifeni . ಧಿ: 驚

nel numerodei più hộ cercato di fofteneresveggendofi perle ::::::
fue parole,che à quel modo fù appellata quella ſteffa città, cittá. Mife.

la quale più comunemente dà Cicerone nell'epift. 23. del lib. no.

14 & nell'epiſt.1.del.lib. 15.di quelle,che ſcrifie ad Attico:dà

Plinio Cecilio nell'epilt.16. del lib.6. dà Suetonio nel cap.

72.& nel 74 del lib. 2, dà Dione nel lib.58 & da altri col me

deſimo vºcabolo fu detta nel numero del meno. Et join ye- ciens
ro à quella fºntenza non mifarei appreſo,ſe haueffi credu-蠶ੋਂ

to, che Gioffo nel fuoragionare hauefie ſeguito il volgar tara in più

vfoanzi che 04 fua opinione intorno à quel nome, con- modi:
XVX. tΙΟ

- -
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tro della quale,foresper non effere ella ſtata tuttafua, s.Ge

ronimo tiltimo neceliario, ſpreggiate le leggi di fedele in

terprete, aggiunger nella fudecca verſione della Cronica di

Eufebio,che Mifenº nel nu nero deila moltitudine fu la città,

che in altra guita fu chiamata.Cum e : non elfendone potuto

eller diuerſo il comune vío å tempo dell'autore Hebreo da .

quello,che nella fuaiteifa età, & neprecedenti,& ne feguen

ti anni fi ſcorge,che fu offeruato dà ogni altro ſcrittore Adű

que fermamente egli parlò in vn fuo fpecial modo , dà lui

perauuentura riputato il più proprio , & quel medefimo, di

cui gli parue,che fi era feruito alcuno de più antichi. Et fe »

:::::::" purvorremo attendere,che in vna fola maniera fu chiamato
Promötorio , Hı. - - - - - - یحم- --سرد.تسااک: : |- |

i: il portola ſua città & il fuo Proinontorio:vien di quà, che »

äeporto " debba diri, che molti eifendotati qüeſti Mifeni, nè frà loro

racceolti in- di veruna comunesnė proprietà,në fomiglianza: ne meno il

feme. lor raccoltonon chevn fölo di effipoffa efferfi appellato nel

numero del più il qual numero conuenir fuole a molti,che »

AMà dell in qualche guifa fian fra foro ſimili, & pari : mentre all'in

微尘::: contro, fe à Cumail medeſimo comun nome della fua vici

tradas:, na contrada Per lå yfarpationech hò ſpiegata à dietro, potè

v urpatiºne conuenire:egli anche vfäńdoti nel numero della moltitudi

fà l'altrº ne,ſimilmente potè conuehire alla medefima città, effendo

#:: “ ne batteuol ragione appreſſo l’imperito vulgo, ch'hàpote
Cumsat • A - - - - - Y - - - - -

ità d'imporre i vocaboli alle cofe , & poi di diſporne à fua »

voglia, la parità dell' vſo nello ſtelio numero dell' altro fuo

più ſpecial nome,come à dietro hò acçemmato.Mà,forfe,nón

fi dee far sì gran conto del dire di Giofeffo , il quale potè

hauer fatto ſcambio,dicédo,che quel ponte di Caligola per

ueniua à Puteolis ad Mifanos,incambio di diread Batas.ò ve

ro. ad Baulos: fin a'quali luoghi, frà loro di picciolistima di

* º *- itanza,& egualmente appellati nel modo plurale, han varia

mente laſciato ſcritto Suetonio,& Dione, che fù egli diftefo

dal fudetto Imperadore: & chi sà ancora, fe per vn fuo ca

priccio vfar volle il nome di Mifeno nel modo del nome di

Pozzuoli antecedentemente mentouato ? .

città Fừadunque queita città al principio detta Mifeno, & non

键 ::ko già Miſeni; iſquale vocabolo fe hebbe giamai alcana muta

:::::::... tione ciò auuenne all'ho che con la ruina dell'Imperio Ro

Mesteha. " mano ogni altro antico vfo, & queſto ſpecialmente del có

* * * - 11 ԱԱ -
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mun parlare fù in nuoui vſi tramutato Laonde in vna epitto- , , , ,

la di S.Martimo fommo Pontefice ad Eliterio, & in altre di -

S.Gregorio Magno; & di più in alcuni Codici ſcritti à pen

na de libri di Vegetio delle cofe Militari,che fono riferiti dà

Godefcalco Steuuechio nelle Note då lui fatte al cap. 1. del

lib.5;ritrouai detta. Meffena. Meſſeno.& Miljena: benche non

fenza qualche errore de copilti.Dalla qual leggiera mutatio- Et di popolº

ne fidee ben credere che nel medefimo corſo di anni non fi freºaie.

fuste fcompagnata ancor quell'altra, fmifuratamente mag

giore: di eiferfi fcemato il ſuo popolo con pari infortunio à

quello della vicina Cuma,& del reſto de luoghi di quella »

riuiera, ch'era ſtata affai frequente per le fue fole delitie in

altri tempi più fortunati. Anzi di ciò fiamo certi per l'epi

ftola 31.del.lib. 2. nell'Inditt. 1o. del medefimo S. Gregorio,

che contiene,effer dà lui ſtate vnite in vna fola Chiefa ſotto

il Vefcouo Benenato la fua chiefa Miſenate,& la Cumana-,

nella quale era morto il Vefcouo Liberio:quoniä eæ (fono pa

role di quel fanto Pontefice)non lögo itineris fpatio à fe feiun

sta funt;nec peccatisfacientibus,tanta populi multitudo eſt, vt fin- |

gulos ſicut olim fuit,habere debeant Sacerdotes. Si ſtudiò non- , , :

dimeno il fudetto Vefsouo Benenato di conferuar tuttauia

la fua Mifenoồ yer Mellena,hauendoui preſo ad edificarvn

Caítello come fi raccoglie dalla epiſt.3 1 del lib. 11. dell'In

ditt 6pur di quelSanto Dottore,al quale non diede compi

méto ímpedito, forfe,dalla fua morte,feguita intorno l'anno

699; percioche del douer farfi à lui il fucceſſore,penfo io, che

fçriffe il medefimo S.Gregorio l'epift. 26.&l'epiſt. 27.del lib.

7.nell'Inditt.2 à Fortunato Veſcouo Napoletano,& al Clero» - * *

all'Ordine,& alla Plebe Meffenate: parêdomí,che nel Sõma-********

rio della epiſt.3o.del fudetto lib. 11 nell'Inditt.6.mal fi noti, · · · * *

che in effa fi parli di Benenato Vefcouo Meffenate, viuente º

in quell'anno 6o3; ragionandouifi di altro comunal huomo

della medefima città,& dello fteffo nome. Così adunque Mi

fenofcemata di popolo, rimaſe tuttauia in piede per alcun

altro fecolo, finche fenti poi l’ vltima ſua ruina, la qual pęr , |

mölfa parte dà Giouanni Diacono Napoletano nellá Hiſto- :,::“g"

ria della Traslatione di Mileno in Napoli del corpo di San-: Ls.

to Sofio Martire viene attribuita a Longobardi Beneuenta; gºiară, s

ni, & fingolarmente al Principe Sicardo : affermandoſi nel neuentani

2☾ᏤI. |- Σξ
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Et affae in reſto dallo ftestoautore con Più aperto dire che la fuaintie

#:#"#; ra ruina fù opera de Saraceni quali 6o. anni prima che per
disfatta da' : |- * __ _ • •

safni." riPor quel fanto corpo in più honoreuo luogo, ne folfe ſta

to tolfo-ilche ſegui à tempo del Napolerano Véfouð Stefa

Giouanni - no,terzo di quelto nome,il qual viffe dall'anno 92o.di Criſto

P:: Na- dopo quel Napol. Veſcouo, & Duca Atanagio, qui exulato

{ုံို Her fratre proprio(fono parole di Herchemperto nell' Hiſtoria ,

រ៉ែ. de::encipi Longobardial Num.44.)củyaraceni; pacem iniës

{೩೦೦,879)EPrimå” ifApb#qgqw,'#
murum collocans,omnem terram Beneuentanam ſimulquè Roma

nam nec non partem Spoletij diruentes,cunstaque monaſteria, &

eccleſias,omnefquè vrbes,est- opida,vicos, montes,3 colles,infulaf

44: deprºdarunt. Siche,forfe, Giouanńi ingraria del ſuo Ve
fcouo Stefano,fratello dei fuo predeceffore, alzò la ruina di

Mifeno à tempi alquanto più âlci. -

Bara nobil · Fù ancora nobiſporto Baia,come fi e intero daFloro,che

:::::::::“- ritien anche hoggi in parte il medefimo vſo col ſuo primo
“”“”“”, nome.Mà il medefimo Giofeffo Hebreo nel cap.9.del lib. 18.

--purdelle fue Antichità diffe,ch'era Baia Picciola città nella"ְי
bagni mag- Campania,non molto lontana dà Pozzuolistiche. per. queſta

si: drºšni maniera fii la ſua conditione allai pari àquella di Mifeno &
altra. eşli Più :cilmente pote fcambiaré,come'fi è auuertito; I'vn

盟 nell'altro effendo poi ſtate le lodi della ſua amenità,&

della falubrità infieme慰 fuoi bagni incomparabilmente »

maggiori. Le parole di Giofeſſo appreſſo il fuo interprete »

fon queſte. Et Čaiustàmfortè apud Baias repertus eſt: idopidu

அன.ா ! Campanie quinquefermèstudijs à Puteolis diffitum {nel

Ηsbπεono- Greco ε.ταδίων πέντε ά diftefoiche fan mezzo miglio,& l’ot
t3CO • tada Parte di vn miglio dipiù : mifura altrettanto minorعبو

della vera diflanza di quei luoghi,quanto n'è maggiore quel

la che poi lofteílo Autore nel cap. 1. del lib. 19 defcrifie, effer

di quattro mila paffi frà Pozzuoli,& Mifeno, dà lui mento

nata il cambio di Baia, ò della fila vicinistima villa Bauli)

vbi palatia funt Jplendidiſſima,dàm rmperatorum quifļuè fupe

riorem vincere contendit magnificentia:inuitantibus eò lauacris

calidis, ſpoſitè è terra featurientibus, tâm adfarciendam corporum

. . . . valetudinem,quàm ad animos otio relaxandos, Così Gioſefo.

: Nèio di queſte fue ſommelodi, per le quali hebbe à dire »

Horatio nell'epilt. 1.del lib. 1.ché , . ' -

Nul
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; . Nullus in orbefinus Baijs prelucet amanis.

farò quì raccolta dopo quella,ch'altri n’han fatta,& fingo

larmente il Cluuerio affai copioſamente: giudicando,che »

fia di troppo debile ingegno inutilfatica,ad ogni ben occu- Non hebbe-3

- pato lettor noioſa,traſcriuer nel fuo libro ſenza veruno no- “ “i”. ..

egual lode di

tabil miglioramento quelche già fi habbia negli altrui: fanº

Perciò io noterò di Baia fol queſto, ch'ella diuerſamente s |

dà ogni altro par che cifù deſcritta, dannofa al viuer fano,

dà Cicerone nella epift. I 2. del lib. 9. delle Famigliari, fcri

uendo à Dolabella in queſto modo.Gratulor Baijs noſtris,fi

quidem, vt feribis falubres repentèfasta funt:niffortè te amät, ,

29. tibi affentantur,& tàm diù dùm ades, funt oblite fui ; quod , ·

quidem fi ità eſt,minimè miror,cælum etiä,& terras vim fuam, -

fi tibi ità conueniat,dimittere. Et pure Caffiodoro nel luogo, Cicerones:

citato non è molto,diffe; che ibi falubritate aeris,temperata Caffiodoro

terris,blandior est natura.Hauerei creduto,che Tullio hauef diſcordi.

fe intefo di altra Baia,che di queſta di Campania;dalla cui

celebrità,la qual vinceua,come dice Eunapio nella Vita di

Iamblico, quella di tutti gli altri sì fatti naturali bagni nel

l'Imperio Romano ; altri luoghi copiofi di fimili acque, è

ben certo,che ancor prefero lofteffo nome;laonde l’Acque癌微鸞

Seſtie in Prouenza,hoggi volgarmente dette da Prouenzali.鶯%:

Calde Acquefurono chiamate dà Sidonio nell'epift- 14. del dettº dai

lib.5.Calentes Baie.& nel Carme 23.Sextiæ Baiæ; & dal mé- fue eſempiº

touato Caffiodoro nell'epiſt.22 del lib. 12. facendo egli il cºllaº"º":

paragone di vna certa contrada dell'Hiſtria con la noſtra »

Campania,fù detto, ch'ella parimente haueavna altra fua

non diffimil Baia.Màparmi,che queſta vfurpatione,per la ,

quale naſcer douette nel volgar noſtro il comun nome di.

Bagno.in fignificatione di qualfiuoglia lauanda,fatta di ac

que calde,çome fu auụertito dal Sirmondo nelle Note al paez, zes

fidetto sidonio non hebbe origine così antica; & ancor : :ſ::,

armi,che molto meno ci fialecito di ricorrere à fimile º fráſ: 2.

វ្នំ , non effendofi douuto comunicar vno fteffo no-rie congertus

me à varij luoghi per ragion di fomiglianza, i quali foffero ***

ftati anche cotanto diffomiglianti.Nõndimenoî'animo pur

mi corre al fentir di primaallorche leggo nell'epiſt. 7. del

lib.9.di Plinio Cecilio,ch'egli prefe ad ingrandir le lodi di

due fue ville,vicine al lago Lario,hoggi chiamato il lago di:

χΚΙ F f C0
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Como dalla lor fomiglianza alle ville Baiane. Altera,diffe G;

impoſita faris,more Baiano;altera æquè more Baiano lacum tan

git. Forfe volle ſcherzar Cicerone col fuo Dolabella, il qua

le perauuentura altre volte fi era doluto , che la flanza di

Baia,ad ogni altro huomo gioueuole,à lui folo era danno

ia;mà finalmếte l'hauea prouata falutare:Siane altrui libero

-
-

la FIA Alquanto più à dentro nel medefimo feno di mare, for

鷺fe mato dal fudetto Promontorio Mifeno,& dà fuoi varij por-

:,:;" ti variamente anche appellato, feno Baiano, feno Lucrino&

il giudicare,ch'io intanto non più l'vno,che l'altro dire ap

prouo:prouandofi hoggi tuttauia affai inclemente l'aere di

queſta Campana Baia. - -

feno Pozzuolano, fù la Via Herculea, detta per altro modo

Herculanea,della quale intefe Propertio he'verfi, ch'hò re

cati à dietro. - – "

3) Et quid te medijs coffantem, Cynthia, Baijs . .

„ . . . . Qua iacet Herculeis femita littoribus. r - - -

Et di nuouó nell'Elegia 16.del lib.3. :

,Quaiacet &Troie tubicen Mifenus arena.עע

Et fonat Herculeo ftruffa labore via , ! "

-

- * *

לע

creduta per Ch'ella comunemente folfe ſtata creduta opera di Hercole:

somun fana effendo ſtata perauuentura de Teſpoti,fuoi poſteri, i quali

opera di

Herculعب.

quiui habitando hebber più bifogno, & molto agio di fa

bricarla ildiffe con manifeſte parole Diodoro Siciliano nel

lib.4.dopo hauer ragionato della vittoria dà lui ottentita

de'Giganti nel campo Flegreo,ſcriuendo appreſſo il fuo in

terprete in queſto modo.Ab his locis verfus mare profećfus»

opus exegit iuxtà lacum,quem Auernum appellant,inter Miſe:

num,& Dicearchios(cosi i Greci chiaman Pozzuoli) propè

calidas aquas, Proferpinæ facrum. Et appreſſo. Effluente in ma

reſtagno, ferunt Herculem exaggerata terra fiua um claufiffe,

viamquè defupèr iuxtà marefaffam , Herculeam poſtmodùm

effe vocitatam. Et lofteífo ancora ne laſciò ſcritto Strabone

nel lib.5;il qual viaggiunfè,che Agrippa ne riſtorò molta

º parte, già guatta dall'impeto del mare, defcriuendone di

più il fito,& la lunghezza con la fua larghezza, il cui dire »

in Latino fuona in queſte parole. Porrò Lucrinus finus in latũ

producitur vfquè ad Baias, intercluſus ab externo mari agge

re longo Jiadia VIII:tanta latitudine,quantam lati currus orbi

t4
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ta occupat. Eum aggerem aiunt ab Herculefastum,dùm in Ge

ryonis boues ageret(cioè nel fuo ritorno di Spagna)Cùm au

tem,tempeſtatibus mare agitantibus, vndas multis locis admit- Fà vn argi,

teret,difficulterquè terrefiri itinere poſſet peragrariah Agrippa :: "";

eft,quod deerat strusturæ,additum. Naues admittit leues,fiationi:鷺 ո

inutilis,fed capturam Oſtreorum habet copiofiljimam. Queſta º re, ஈக,

via adunque fù propriamente vn argine,che riſpinfè in die-

tro il mare dal lago Lucrino, il cui fito fù deſcritto diftin- -

tamente dà Dione nellib.48.che fi recherà di quì å poco,&

fù detto con l’altro nome per la ſua forma, fiche poi ancor : ..

feruì ad vfo divia. MàStrabone diffe, faruifi copiofiffima s

peſca di Oftriche,della quale anche intefe Cicerone nella .

Orat. 2.contro Rullo, dicendo, ch'ella perciò era di molte » - .

delitie,& di gran rendita.Le fue parole fon queite. Hec lege

Tribunitia Decemuiri vëdent.Accedet eo mons Gaurus:accedent

faliĉfa ad Minturnas:adiungeturetiam illa via vendibilis Her

culanea,multarum deliciarum, & magne pecuniæ,permultaquè

alia. Furono in vero tali Oſtriche ſtimate dagli antichi per

cibo affai delitiofo,da'quali trouanfi altamente celebrate », per i, ;

come in altro Diſcorſo deuerò dichiarare:mà le prime de- peſca poi

litie eran quelle, che fi godeuano nella lor peſca, delche º “:”, ºutri

farà bene afcoltar ciò che diffe Caffiodoro nella medefima: ::

epiſtola,ch'hỏ citata più volte;il qual le eſprime così viua-::::::::

mente,che quafi ne få l'occhio ſpettatore. Deindè,fono les fpecialmente

fue parole,immiſſum Auerno(di queſto lago, & del Lucrino, nel Peſcarie,

come poi ne fofie ſtato fatto vn fol Porto,dimoſtreraffi hor

hora)/tagneum mare,vbi ad voluptatem hominã vita gignitur

Oſtreorum, induſtriaquè mortalium fieri, vt res alibi fortuita,

ibi femper appareat copiofa. Quantis ibi molibus marini termi

ni decentèr inuafi funt? Dextraslæuaquè greges pifcium ludunt:

clauduntur alibi indufiriofis parietibus copioſe deliciæ,captiui te
?ጋፀን ፻፶፩”# greges:hic vbique fub libertate viuaria funt.

Adde,quòd tam amæna eſt fuſcepta pifcatio, vt antè epulatume

conuiuium intuentium paftat afpeffum. magnum eſt gaudium

deſiderata cepiſſe, ſed in bis rebus gratior eſt plerumquè amani

tas oculi,quàm vtilitas captionis. Così Caffiodoro. Et egli,fi

per altri inditijsche neapparifcono nel fuo dire , non può

hauer parlato della peſca nepriuati viuai: come per hauer

mentouato il mare, introdotto nel lago Auerno, ilche fił
XVI. F f 2 • СО{11“
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compito dà Agrippa, all'hor che fece il PortoGiulio; dai ..

quale ancora, fecondo Strabone, fù riftorataqueſta Via »

Herculea,come fi dichiarerà di qui à poco.Perla qual cola

intefe Caffiodoro di quella peſca,le cui rendite eran publi-

che,& publico parimente era il diletto,che fedendo, ò paf

- feggiando nella medeſima via,capace divna carrozza,pien

deriene folea. - |

Fù il P0R- Fù il Porto Giulio per teſtimonianza di Dione appreſſo

張% ni il fuo interprete nellib 48 opus præclarum quod & excogita

fica uit Agrippa,et pe fecit:cio è nell'anno del fuo Çófolato,& di

% města, g. Lucio Caninio,come atferma Caffiodoro nella Cronica-,

compita uz che fù di Romail7 16:ellendone dà Auguſto ſtata commeſ

48"PP", fa à lui la cura,il qual n'era ſtato l'inuentore,fiche fù appel
lato. Porto Giulio dal nome del commandante, già nellafa

miglia Giulia adottato dà Cefare nel fuo teſtamento ; &

Suetonio nel lib.2.al cap. 16. nulla dicendo di Agrippa,l'at

tribuiſce à lui intieramente, del quale ragionando ci di

chiara,benche affai riftrettamente,& il fuo fito, & la fua->

forma con le feguenti porole. Portum Iulium,diffe,apud Ba

- ias,immiſſo in Lucrinum,& Auernum lacum mari,effecit. Mà
Il :::::** più à pieno il defcriffeil fudetto Dione nel luogo citato:

# la così foggiungendo.Cume vrbs eſt Campanie,ibiquè locus eſt

go Lucrino, quidam in Luneformam curuatus intèr Mifenum,& Puteolos;

et i Laertnº habetquè tres finus maris;quorum vnum,qui extrà, propè ipſas

醬證 * vrbes eft(cio è il primo elteriore,& maggior feno,che giun

|- geua dall'vna città all'altra)Tyrrhenum vocant,quòd ad ma

- re Tyrrhenum pertineat. Secundus exigua intercapedine à prio

re dirimitur(per la larghezza della Via Herculea, al dire di

Strabone)cui Lucrino nomen eſt.Tertius in ipſo receſſu interiori,

ſtagni in morem,extat,Auerni nomine. Proindè Agrippa in hoc

iacu,ambobus alijs interieffo(frà il feno Tirreno,& l'Auerno)

cuius aditus anguſti erāt(laſciatiui, forfe,ad arte in più d’vna

parte della fudetta Via Herculea;&poi alquanto più aper

ti dall'impeto dell'onde)id interſtitium,quo Lucrinus à mari

dirimitur,vtrimque proptèr ipſam continentem perfodit,effecit

què Portus nauium fiationi aptiſſimos. Fin quà Dione. Nè di

altra forma ci rappreſentò queſti feniStrabone,quando dif

fe,che Baias contingit Lucrinus finus(diuifo dal Tirreno per

la via Herculea) coque interior lacus Auernus. Et appreſſo.

- --- - - Αμtr
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Auernus est finus mariponè ipſum littus profundo , faucibus

commodè ad recipiendas naues inſtrustus ; nequè ei, vt portus

baberetur,vel à natura loci, vel à magnitudine,quicquam deelt:

fed vfum tamen illum non præfiat,quòd antè cum iacet, Lucri

nus finus prælongus, & altus. Et dell'ampiezza del Porto Et vi efferei

Giulio fonoanche à Dione concordi il noſtroVelleio nel tºv"agrºſſa

lib.2,& il ſudetto Suetonio , i quali differo del mentouato “”“

Agrippa(darò le parole del primo)che in Auerno, & Lucri

nolau fpeciofiſſimaclaſſe fabricata,quotidianis exercitationibus

militem,remigemquè ad fummam,& militaris,& maritime rei

perduxit ſcientiam, con la quale armata Auguſto allali poi

ia Sicilia,& Sefto Pompeo:benche il recato autore nonpar

lò del lago Auerno,aperto nel Lucrino, come apertamente

fece l'altro,le cui parolehabbiamo intefe à dietro;& di più

come fece Virgilio in quelli verfi del lib.2. della Georgica.

32 An memorem portus,Lucrinoq; addita clauſtra,

29 Atq; indignatum magnis ſtridoribus equor,

33 Iulia quàponto longè fonat vnda refufo,

-
Tyrrhenuſq; fretis immittitur æfius Auernis

’Siche Agrippa quantunque riitorando la via mentouata s

più volte, vi hauefferichiuſigliaditi, che la interrompe

uano, delche ſimilmente intefe il fudetto Poeta nel lib.9.

della Eneide in quella comparatione.

» „Qualis in Euboico Baiarum littore quondam

33 Sarea pila cadit,magnis quam molibus antè

39 Confiruĉfam iaciuntponto–

nõdimeno vę neaprì degli altri nuoui, & maggiori dall' yn c -

, - - * -- - A • ondottaui

fuo capo,& dall'altro (vtrimque diffe Dione, proptèr ipſam ::::::::

continentem perfodit.&Suetonio Portum Iulium, immiſſo in nuoui aditi;

Lucrinum,C” Auernum lacum mari,effecit) per gli quali foffe

ftato facile il paſſaggio alle naui dal feno Tirrenoa' fudetti

due feni più interiori,& all’incontro dà queitià quello; le-a opure iui

quali naui haueaegli fatte fabricare,non sò, feio creda à fabricata,

Velleio,ne’medeſimilaghi: ò pure feio credafimilmente à

Dionęsin vniuerſa ora maritima Italie. Mà di quà potrà pa

reresche ci diile il falfo Strabone,il qual,come fi è intefö in "#:#e de-3

quelle fue yltimº Parole: negò, che l'Auerno à fuo tempo做ri/, ne

(ſcriile egli imperando Tiberio)feruiffe à verun vſo di pôr-#
tɔ;& nelleஆ recate à dietro affermò, che la Via Her-cuito capaci

XᏤ Cui
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င္ဆိုႏိုင္ရစ္လ္ယ္ဟ culea ម្ល៉ោះ ಶ್ಗ mare agitantibus, vndas multis locis

: : admitteret: difficultèrq; terrefiri itinere poſſèt peragrari, ab

:,: Agrippa fisquod deerat/truffuræ additum,tacendoiresto; &

iöións di- finalmente,che il Porto Lucrino naues admittit leues,ſtationi

fcorde. inutilis; quantunque per altro fecondo il fuottelio dire,eran

quei laghirò ver feni,di grofii legni in molto numero ben

Nº pare ef capaci.Neil medelinio Dioneche dà Velleio, come hở río.

ಸಿ. tato,fü alquanto diuerſone ditie cofa, che ne racconti di

ዴካ70:::* altri autori non ritroui anch'ella molto maggior ripugná

Îai nuomo za ragionando delle fudette nauische nouellamente erano

porto ſtate fabricatele quali,quoniam littus nullum erat(fon queſte

le parole del ſuo interprete)quo tuto inſtatione locari poſſent

(eo enim tempore pleræquè eius continentis Italie partis por

tum nullum babebant) opus præclarum ( queſto fù il Porto

|- Giulio)et excogitauit Agrippa,et perfecit.Forfe quiui all'hora

Piºn* no- ancor non era l'antico,& vicinistimo, cotanto celebrato

t3. TO, porto Mifeno; nel quale parimente Auguſto poi collocò

farmata,perciò dettane Miſenate,che hauea cura di cuſto

dire i mari delle prouincie di Africa,& di Occidente? Cer

tamente della medefima armata feceſi pur dà lui stesto mē

tione nel lib,72:non che dà Suetonio,då Tacito, & più lar

gamente dà Vegetio nel cap. I.del lib.5.delle cofe Militari.

Adunque intricata purtroppo è l'hiſtoria di queſto Porto,

II La Cerda qual fù anche riputata dal La Cerda ſopra il lib. 2. della •

notato in : Georgica di Virgilio:benche egli non parlò di queſti, mà

più modi, di altri nodi,& perauuentura di minor conto; vnde'quali è

quello,che Suetonio hauefie detto,eflere ſtato introdotto dà

Ágrippa il mare nel Lucrino & che dà Plinio Secondo nel

cap. 15.del lib.36.fù notato,efferne ſtato efclufo,il quale ra

gionando dell'Imperador Claudio,che in varie opere fabri

Îi confumò molti tefori,conchiuſe il fuo ragionamento cõ

|- queſte parole. Portus Oſtienſis opus prætereo.item vias intèr

montes excifas. mare Tyrrhenum à Lucrino molibus fecluſum.

tot pontes tantis impendijs fastos. Et fi perfuafe il La Cerda ,,

poter rimanere queſta difcordia ben concordata,dicédofi,

che immiſit Auguſtus mare in Lucrinū, quia moderatè fecit in

gredi:quaſi che l'eſcluder che che fia di alcứ luogo,fi faccia,

mentre ciò vi s’introduca lentamente.Mà Claudio fù colui,

non già Agrippa , che volle maggiormente con le fue »
1) tlO
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nuoue moli eſcludere il mare dal Lucrino più che non ha- Il qual fè :

uea fatto l'altro,quafi ottanta anni prima,quando per detto "tºº:
distrabone,nella Via Herculea,che per molti fecoli vi era :: ES"

feruita diriparo,& finalmente era ſtata interrotta dalle on- #::p. Clau

de,ab Agrippa eſt,quod deerat firuffuræ,additum: & l'auuedi- dio per ren

mento dell'vno,& dell'altro fü queſto,di render più copioſa derui la pe

in quel lago.ò feno,ờ porto la generatione delle Oſtriche, :“

& đi altripefci,ch'era direndite così grandi,& di così va- "**

rio diletto,come fi è notato à dietro;delche non parlarono»

nė Velleio,nè Suetonio nè Dionehauendo Virgilio folo,&

del nuouo porto,& della riſtorata via ragionato:mà in fat- Per cagion_s

ti il Lucrinò per la fola cagione delle Oítriche,& defuoi pe- å:: هتسب

fci vedefi,hauerhauute dà ogni altro fcrittore alte lodi, fè il lucri.

Egli hora per molta fuaparte è confufocol mare, dalle cui nº aſſai lº

acque,fon molti fecoli fù intieramente ruinata la fudetta.“

vianè ella fù riſtorata più mai; & per l’altra parte fù nel

paffato fecolo ingombrato dal nuouo monte,che vfcì della

terra foprale fue riue,del quale deuerò apprestoragionare;

laonde è del tutto fuanito,effendo folrimaſo l'Auerno, di

pefci infecondo,& Perauuentura nè men eglidella ampiez

za di prima. ·

i xvii. Gauro monteferace di vino.Nonfà

altro monte nella Campania Felice di

Amil nome. In alcun tempo man

dò fuori fiamme.

Souraftaua a fudetti due laghi, prima che fuffe apparfo 11 Monte

quel nuouo mõte,vn'altro mõte incõparabilmếte maggio- 647R0,

re,il qual tuttauia fouraftaall'Auerno, che vi è rimafo, &### រ៉ែ

anticamente fädetto. Gauroiſ qual hoggi appellafi. Monte "*"*"

Barbaro: forfedà queſto altro nome deSaraceni,che ancor

in altri modi furono chiamati:cioè Egittij, Agareni,Mauri,

Kandali,&in altre guife;i quali infeſtando queſta, & le vici
1) C regioni,vi fecero per alcun tempo dimora.Così parimẽ

te in Aquino il ſuo antico Anfiteatro per lo ſpatio di alcuni

anni effendo ſtata habitatione di altra taigente, n'acquiſtò

il Preſente nome di Grotti de Pagani. Mà dellaYin
-

el
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SºurFiraus del Gauro a fudettiluoghi habbiamo autori diuiſamentes

:::::::::: Sidonio nel Carme 53& Lucano nellib2. Liverfidisido.
crino, E9" all' E Y -

%: “” nio fon queſti.

39 - -Nonſic Barcheus opimam

99 Annibal ad Capuam perijt,cum fortia bello

39 Inter delicias mollirent corpora Baiæ, -

99 Etife, Lucrinas quà vergit Gaurus in vndas
» Brachia Maffylus iaffaret nigra natator. - S

per la qual cofa da Giouenale nella Satira 8. l'Ostriche def

lago Lucrino,cotanto celebrate,furono dette Gaurane.

| 92 – cænet licèt Oſtrea centum -

9.y Gaurana -

Li verfi di Lucano fon queſti altri. :

3D Vt maris Æget medias fi celfus in vndas

» . Depellatur Eryx, nullæ tamen æquore rupes
» Emineant;velfi conuulfo vertice Gaurus |- V

39 ZDecidat in fundum penitùs ſtagnantis Auerni. . : :

Nè altro monte di queſto, che fi appella. Monte Barbaroi

fouraita al luogo,in cui fù già il lago Locrino,& al prefente

pal cui se fi vede l'Auerno.Di effo ch'ha molto vicino dall'altro lato

parto lato? Pozzuoli,ancor parlaua Silio nel lib. 12. quando di Hanni

Pozzuoli. bale diffe, che tenendo cinta di afledio quella città,del qual

fatto ragionò Liuio nel lib.24;andò intãto riconoſcendo i

fuoi vicini luoghi, -

» Que poſtquàm perſpesta viro,regreſſus ad altos

|

Indè Pherecyadum muros,& frondentia lætoעל

:Palmitedeuaſtat Nyfea cacumina Gauriלל

32 Hinc ad Chalcidicam transfert citus agmina Nolam.

silio, et Ga. Et della medefima vicinãza del Gauro à Pozzuoli habbia

leno rifcon- mo anche autore Galeno nel cap.3.del lib. 1. degli Antido

tratie ti in quelle parole,refe Latine dal fuo interprete nelfeguen

te modo. Contrarias his diſpoſitiones aquoſum vinum tulit,

Albanum,Sabinum,& quod in Gauro monte nafcitur,qua parte

Puteolos vrbem fpefiat , quodquè in collibus Neapoli vicini:

oritur Amineum. Di più Šeruio, per tralafciar Simmaco, il

quale nella epift. 23.del lib.8. deſcriſſe la villa Gaurana di

vn tal Nicomaco vicina à Bauli, dichiarò anch'egli, che il

Gauro forgeua nella contrada di Pozzuoli in quelle paro

le ſopra il lib.3 dell'Eneide di Virgilio Sunt terræ definda"

tes
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tes fulphur, vt penè totus trastus Campanie, vbi eſt Vefuuius,

c3. Gaurus montes,quod indicat odor aquarum calentium . per

cioche fon ben molto noti,& antichi i bollori fulfurei,che »

veggonfi vfcir fuori, fpinti da fotterranei fuochi nel terri- -

torio di quella città;laonde Aufonio nella fua Moſella,ch' è Sergio,& .

il fuo Idillio 3. chiamò efprefſamente fulfureo il medefimo శీ၄ႏွစ္ ႏိုး

montefe pure non volle accennarci alcun ſuo pastato in-"

cendio, che non è ſtato ancordà altri offeruato, non leg

gendofi in veruno autore , ch’egli in alcun tempo mai

habbia mandato fuori,nd folfo, nè fuoco. I ſuoi verfi fon

queſti. -
: -

„ Tales Cumano defpestat in equore ludos . . . . . . .

», ' Liber,fulfierei quàm per iuga confita Gauri, ; * * * |

39 Perq; vaporiferi graditur vineta Wefeui.: ; - -

Il qual Poeta, come ancor veggiamo hauer fatto Sílio, &

Galeno, attribuiſce al Gauro la proprietà di produrre co

piofi vinișilche non venne in taglio à Seruio di mentouare.

Mà ben delle fue viti ragionò diſtintamente Plinio $e- r „ini

- - 2 - rr" |-
precondo nel cap.3.del lib. 14 dicendo, ch'effe trafpiantando- detta;t.,

uiſi dal Falerno,benche riteneuano il lorprimo nome (per viti Faler.

induſtriofa
appellationettimo io, degli agricoltori, i quali nestraffiae

in tal modo ne raccoglieuano maggior guadagno) nondi:::”

meno non conferuauano la virtù
năría:Gauranås,diffe,ſtio à :::::::::

Falerno translatas vocari Falernas: celerrimè vbiquè degenc- Falerni: ma

rantes.Della medefima trafpiantatione con parole alquan- di bontà mi

to più oſcure anche intefe, al parere del Cluuerio,lo ſteffo "ºrº"

autore nel feguente cap.6.del medefimo lib. 14;mentre del

la molta ftima, già fatta de vini Maffici, hebbe à dire in

queſto modo.Certant Maffica equè er monte Gaurano Puteo- ಳ್ದ.
|

los, Baigfquè profþeffantia,nàm Falerno contermina. Alle qua- prij saே

li parole il Cluuerio aggiunfe queſta chioſa. Nempè vites ex -

Maffico monte Gaurum translate: quaſi Plinio haueffe volu

to dire che le viti nel Gauro trafpiantate dal Maffico,alle »

cui falde in quella parte, doue egli fouraſta al mare,fù Si- Plinio Se

nuel: timiratiano come à lui di ragionar piacque,Pozzuo- cando in ,

li,& Baia-Mà egli, forfe,con quel fuq. ftretto motto volle , più luoghi

intendere divna tal contefa di maggioranza frå i vini Maſ interPretº;

fici,& i Gauranisi quali produceuặnii iu dae monti per di- 靴့ီး

ritta linea con lontananza di quaſi ;;. miglia fri loro op- in講 **d:

Хfº/ /. ’’: ро



234 B I S C O R $ 6 rr;

poſti, alla qual sifatta oppoſitione parmi, che rimirando

Statio, & con poetico ingrandimento effaltando il feruor

dell'opera della via: ditteſa dà Domitiano dà sinuesta in

Pozzuoli,diffe,che rifonaua vn vicendeuole, & per la reci-

procatione del fuono,interrotto Eco dal Mafficò al Gauro

- - inqueſti verfi. - * -

Plinio Se- „ , Feruent littora,nobileſq; fylue, '.

ಘೀ: 3y It longus medias fragorper vrbes,

:::::.g. „ Atq; Echofimulhinezº indefrastam
„ , Gauro Mafficus vuifer remittit. , •

Et all'incon- Overpiù toftoio crederò che fe trafpiantauanfile viti daľ

tre i vini Maffico nel Gauro, & ne forgeua la contefa de'loro vini,

delle viti del qual di effi fuffe di bontà maggiore:all'incontro quelle del

#::":. Gauro anche trafpiantauanfi nel Mastico, & la contefa fi

#::::::::" raddoppiaua frà i vini Maffici del Gauro.&iyini Gaurani

veri gaura del Maffico,ilche con profonda acutezza habbia voluto ac

mi. cennar Plinio ; il qual anche perqueſta maniera nel citato

. luogo attribuì i vini Gaurani al Falerno, detto per altro
• nome Maffico,mentre ragionaua delvino Fauſtiano. Tria

:::#:; eius genera diffe, außerum dulce tenue:Suidamità distinguiſt:

#,#-an, al fummis collibus Gauranumgignis medijs Faustianuminis Fa

Falerno. lernum.Benche ancor poteronoivini,raccolti nella fommi

tà de'colli,ò Falerni, ò Maffici, che ci piaccia appellargli,

hauer acquiſtato per alcuna lor fomiglianza co' veri Gau

rani,il lor nome;fiche,s’io non erro,ciò che Plinio Secondo

balbettò,quafi fra’denti,del vino Gaurano nel monte Maf

fico, & del Maffico nel monte Gauro,ſi debba intendere.»

in alcuno de'fudetti modi;dai cui ſtretto dire ingannati in

vero molti moderni autori, falfamente han dato al monte »

Gauro già dimoſtrato appresto Baia,& Pozzuoli, il nome »

di Falerno,il quale per altro modo fù detto Mastico: & al

tri all'incontro hanno al Maffico di Sinueffa creduto con

giunto il Gauro:hauendo queiti,& quelli non trafpiantate »

vicendeuolmente le viti Gaurane , & le Maffiche dall' yn

monte all'altro;mà effi monti;&altri finalmente,che tanto

non han potuto han ben faputosper vfcir d'impaccio,mol

tiplicare vn fol Gauro in più Gauri. -

Frà i primi fi Franceſco Petrarca, il quale nella epift:4;

del lib. 5. delle Famigliari deſcriuendo alcuni luoghi,da lui

WC--
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veduti appreſſo Baia,& appreſſo Pozzuoli, mentouò fra gli collaearene

altri il monte Falerno con le feguenti parole. Vidi Faler- : Af.

4ierxio »

num montem, famofo palmite conſpicuum,& hic aridem tellu- :etto anch

-
- -

e

renº morbis falutarem fumum perpetuò exalantem illiccinerum öff: 4թ

globos, ørferuentes fatebras , aheni infar vndantis, confuſo preſa foz

murmureerustátem.Et la fua opinione parmi, che nella fua khali,credu

età,& peralcuna altra ancora,fù affai comune; percioche »೩೩ fola

Giouanni Boccacci nel lib. 4. della Amorofa Fiammetta = rol Gaura,

nè men altroue,che in mezzo dell'antica Cuma,& di Pozzuo

li appreſſo le dilettenoli Baie deſcristeigual costaliai indubbi- il petrarCةلو

tatail piaceuol monte Falerno; il quale dà Gio:Villano Na- TB5:::::

poletano nella fua Cronica al c.6.del lib. 1.fù diftefo anche & altri au

più oltre,dicendo,che fù quel monte, iłqual fourafta alla. tºri rifiutati

città di Napoli,& hoggi appellafi:Santo Hermo : høn effen- -

do di più mancato alcun altro, che hà data fembianza, di -

hauer creduto,che il Falerno fù il monte, ò ver Promonto

rio,chiamato tuttauia col fuo antico nome.Pofilipo.comes

fece l'antico Autorejchefcriffe in queſta lingua de’bagni di

Pozzuoli, dịcendo, effer il feno Pozzuolano ih mezzo del

monte Mifeno,& del Falerno;a'quali autori,oltre il fudetto

luogo di Plinio, potè hauer data occafione di sì aperto

fcambio quell'altro di Ateneo nel lib. 1; in cui fi deſcriue »

il vino Fauſtiano effer di qualità affai pari al Falerno,che »

erah prodotti ambidue appreſſo Cuma,& le parole del fuo

interprete fon queſte. Gauranum paucum,嵩 nobiliſſimum,

validum,craffum,Præneſtino,ac Tiburtino pinguius. Marficum

(fermamente deeleggerfi.Mafficum.) valdè außerum, fioma

chum roborat.Circà Cumas Campanie nafcitur, quod Fauſtia- « -

num vocant,leue.poſt annum quintum iucundum potui. Mà io |

non dubbito,che quel Greco autore,benche egli di preſen

za conobbe queſti luoghi,poſčiache venne in Capua, come a -

dichiarò nel lib. I 1:nondimeno non ritenne poi ben à mê-然器梟

te la defcrittione de'filoi luoghi,il qual de’nobili vini mo- plinio,&

ftra hauer ragionato fecondo la fudetta triplicata diftin-ambigua

tione,riferita dà Plinio,de’vini Gaurani,Maffici, detti an- méte notas.

che Falerni,& de'Fauſtiani:&nondimeno daquel dire fial- :*"":

lontanò altrettanto,quanto dà sinueſſa fiù lontana Cuma_:“ .

fe Pure dalla chiarezza del nome di queſta città,nő curãdofi

di altra più minuta deſcrittione, non volle alquanto larga

XᏤ//, G g 2 men
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... mente dichiarar illuogo in cui produceuafi il vino Faustis:

: : : nonon effendo io nel reito moito ficuro,ſe questo ſuo vi:

no Faustiano fiaftato il Falerno di Plinio, del quale ilme

defimo autore nel cap. I del lib.23.diffe, che mecin nouitates

nec in nimia vetuſtate corpori falubre est. Media eius etas à

quintodecimo annº incipitifiche debbano in conformità idel

ſa steffa fentenza riconciarfi le fudette fue parole, : ne fon,

“dico ambiguo,hauendo 'vn parlato del ſaporofo vino Fau
ftiano , l’altto del gioueuol Falerno: mà di queſti vini ra

Et altri tra gionerò più copioſamente altroue- Gli altri ſcrittori poisi,

fpiantarono

'ಘೀ *** Ğauro,il trafpiantarono di Pozzuoli in Sinuesta , furonº

molti, ch'hebbero perlor duce Biondo Flauio, del quale
|- \

perciò basterammi quì portar le Patele : che nella Ita

Īia Illuſtrata,mentre ragiona della noſtra Campania ,,fon

queſte Mons verò,dice egli prædiffo Liris eftio in Campaniº

initio proximior, varia##fama celehres habet nominationes;

qui alicubi Gaurus,alicubi Mafficus, alicubi Gallicanus est di

* 3 : fius. primaquèpars, & eidemoſtio proximior, Gaurus diĉfa,

|- Gureţianum, vt diximus,illum appellarifcit (&noi di que

sto prefente nuouo nome del Liri habbiamo parimente re

$ cata altra noſtra etimologia) quem quidem Gaurum montetté

* Plinius dicit,ſicut ø Veſeuum Campanie item montem: ful

- phur ſudare(ciò fà detto dà Seruio,che fi è riferito à dietro»

nể tăi cofa in Plinio io leffi giamai) quod aque oftendunt
calide paullò ſuperiùs etiam nunc fatente: vbi férrim balneo

~

zum,& balnéa nunc videmus.Così Biondo: Màqui di terzº,

che per ter entrato Ambrºgiº Leoni nel cap. 11.del lib. 1 della ſua Hi

:"#" : ſtoria di Nola,nê in Pozzuoli,nè in Sinuella ripoſe il Gau
få rollocato romà appresto Nocera credendo che dal fuo nome fia fta

in Nocera-, to denominato il Caſtello in quel tratto,comunemente aP

pellato Gragnano quaß Gaurano; & fù il creder fuo vltima

mente accettato dà Giuliò Ceſare Capaccio » al quale di

più parue,che nella Campania non fù vn folo,ne due: ma-º

e altri -t- " trè monti Gauri,hauendo egli anche raccolti nella ſua

:,: „" ; Latina Hiſtoria蠶 nel cap. 24. del lib.2. varij ar:

:::::::,” gomenti à fauore di ciaſcuno di effi, che io non podone

accettare nè diffimulare:
Egli à fauore del terzo Gauroper cominciare di quà, &

quali non hauendo ben conoſciuto il fito del vero monte

per

|
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pertrattar in questo opportuno luºgº di tutti e tre vna , n Gaure,

器 , fiauualle di quelverfodi Šilio nellib.8. creduto ap

». Illic Nuceria,ch Gaurus naualibus арta. #தி:颁

quafi così quel monte fia ſtato vicino à Nocera, come da , 4; #ီမှိ#.

quel Poeta i loro nomi furono mentouatil'vn vicino alfal-" * * *

tº: Mål'intiero dire di Silios facendo egli vn catalogo A

delle città di Campania, che furono in faủor de Romani

contro Hannibale prima della giornata, commestaà Can

neſenzaoferuar ordineverunõde'fiti loro, per quella par

te,che quìà noi appartiene è queſto.

32 - --stagnifquèpalustre -

» Liternum,& quºndam fatorum confia cuma;

» . Illic Nuceria,& Gaurus naualibus apta

» . . . Prole Dicarchaia,multo cum milite Graia

». . . Illie Parthenopelac Pano nonperuia nola. . . -

Siche anzişilioci ammoniſce, ch'egli parlò del Gauro di Il Capaccio

Pozzuoli, la qualcittà viene dimostrata per quelle Parole: rifiutato.

Prºle Piearchaia, che fu edificata da Ionicisảmij, ċome fi:

dichiaręrà di qui à poco, gente marinarefca, & perciò ap-Silio illu3

Pºla:nedeſimo Poetă naualibus apta benciepotreß- strato.

be eglih: anghe mirato alla famofa felua Galiñăria ,

cºngiuntiſſima:Guma verſo Literno,la qual fermamente:
giungeua al medeſimo Gauro; ch'è tuttauia dal folato

$etſentrionale afai feluoſo, per la qual cagione Galeno,

forfene chiamò ferace divinó folqeſiato:fr:Verf, Poz-臨喘

zuoli: & lo stelfo fè Plinio Secondo, il quale di più viag- strati, "“

giunſe l'altro latoverfo Baia:ľvnoverfo Mezzogiorno, l’al

tro verſo Occidente:& fon benle felueacconce”aile cofer,

nauali. Mà non di altro, che diqueſto folo argomento à

fauor del Nucerino Gauro effendófi fruito il Capacciojnë

men dal Leoni recatofene altro contrafegno, che la fola fo

miglianza del fuo nome col nome di Gragnano, degno nè

Pur distier rifiutato,faremo paſſaggio al Čauro de Maffi

co& di Sinuestadoue non più di icile,quantunque alquã
to più lungo contrafio haueremo. - - Il Gauros

Il medefimo Capaccio adunque vi reca à fauore quelle » creduto apº

Pa:olę di Cicerone nella Orat.: contro Ruifo:::::::::::: prefo il

vºlta à dietro.Hec lege Tribunitia Decem ir: vědent: accedet激*၇%•

eº mºns Gaurus accedentfalitiaadmini:getur eriä:
ico, che_A

XᏤIX. , .

* ,

* . . . .
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illa via vendibilis Herculanea,multarum deliciarum, & mze

gna pecunie permultaquè alia. Mà dà questo dire come può

id:#4eale raccoglierfi la vicinanza del Gauro af Maffico, del quał

: non veggiofaru:º; ::::::::del Gauro vi fino

ഃri: ; ; il nudo nome: Forſe han forza di dichiararla le parole.»

kerese. " di Liuio nel lib 7: ( & queſto è l'altro argomento del Ca

paccio) done egli ragionando de'Roinání, i quali hauean

prefa la protettione de'Capuani,minacciati da Sanniti, di

voler faccheggiare i loro campiscosì foggiunfe. Huffi Po

puli Conſules ambo cum duobus ab Vrbe exercitibus profesti,

Valerius : :::::in Samnium:ille ad montem

7A , Gaurum:hic ad Saticulam castra ponunt. Et pur quì non co

::::::..::; nofco, in qual guifa Liuio蠶 hauer §§ , che il

f. Liuis. Gaurofù vicino al Maffico, anzi che à Pozzuoli, nel qual

tratto.hauếdo quel Romano Confolefermati i ſuoi allog

giaméti,ben poteua difendere il vicino fecondiffimo cam

- po,che postedeuafida'Capuanisi quali l'hauean tolto a'Cu

Liuio illu- mani,& tenerne lontani i Sanniti, che vniti à quel tempo

frato in amicitia co'Nolani& co'Napoletani, haueå facil modo

di penetrarui ; & infatti quiui dopo non molti giorni fe

gui frà I’vno effercito,& l'altro il fatto di armi, nel quale »

effendo rimafo vincitore il Romano, hoſtium castris potitur,

quò fe omnis Campanà multitudo gratulabunda effudit. Tutti

queſti accidenti non sò quanto acconciamente pofano

conuenire al Gauro, s'egli fù vicino al monte Maffico, &

- à Sinueſia,& non più toſto à Cuma,& à Pozzuoli: laſcian

do di notate altre ripugnanze, che il raccontato auueni

mento, & la deſcrittione de medeſimi luoghi inuincibil

mente vi oppone.Come all'incontro all'vnico,& vero Poz

zuolano Gauro può conuenire quelche l'Autore del libret

Autº: de to degli Huomini Illuſtri diffe di Decio Mure,Tribuno di

့ူး foldati, rinchiuſo in alcune fue vicine angustie da Sanniti,

jiufrato delcheragionerò più apertamếte di qui à poco.Mà paffia

mo al terzo argomento del Capaccio.Dice egli,che Statio

congiunfe il Gauro col Maffico,mentre defcriuendo il fer

uordell'opera della Via di Domitiano,mentouata più vol

te, diffe, che dalle ripercolle felci víciua quelºvicendeuol

Eco,il qual rimandauaſi dal Maffico al Gauro. Et pur quì

non parmi,che per yn tal dire posta quel Poeta, hauer dato

- - fa
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fauore al creder fuo,ſe infieme la oppoſitione , & la lonta- Nè ſtatio, it

nanzade'luoghi,le quali erano frà Sinuesta,& Pozzuoli, vl-44:e da-2

timi confini dall'vn capo,& dall'altro di quella nuoua via, :::::|:::

non vagliano loftesto: che la lor vicinanza, & la lor con-f:::::::::
giuntione.Segue nondimeno il medefimo autore di auua-trắrio.

Ierfi pur di Statio,& necita à fauor della fuaopinione que

fto emiſtichio del Carme I. intitolato. Hercole Sorrentino.

nel lib.3.delle Selue. - ヘ/

33 – Icario nemoroſus palmite Gaurus.'

Mà noi già fapeuamo affai bene che al Gauro fiù attribui

ta dagli anrichi gran fecondità devini, ilcheancor volle.»

dichiararci Statio in queſto dire (Il Cluuerioragionando Il Ciuuerio

di Cumafi perfuafe,appartener queſto motto ad Icaro, fi- notatº

gliuolo di Dedalo, vfcitogli dimente il racconto d'Icario,

padre di Erigone,vccifo da fuoi villani , i quali haueanfi

creduto,effer dà lui ſtati auuelenaticol vino,che non altre

volte beuuto haueã mai)& fe per altro il vero fito di queſto

monte ci fuffe ſtato ignoto,l'haueriamo appreſo da mede

fimi ſuoi verfi , nequali lodando egli i giuochi Ginnici,

che Pollio in honor di Hercole celebraua nel fuo Tempio

in Sorrento poeticamente fingesi vicini luoghi ellerne ſpet

tatori:& intieri ſon queſti. -

;""
,Spestatć” Icario nemorofits palmite Gaurusעג

5» Syluaq; que fixam pelago Nefida coronat,

» Et placidus Limon,numenq; Eupleia carinis

Et Lucrina Venus, Phrygioq; è vertice Graiasגנ

|

» : Addiſcis Mifene tubas,ridetq; benigma ».

»... - Parthenope gentile facrum; nudoſq; virorum

» . Certatussørparua fuefimulachra coróne. * - v.

Mà perauuenturanè io il niego,farà di qualche forza l'vl- Benchefü

timo fuo argomento preſo dalle parole del libro di Gior- : tººttº

nando della ſucceſſione de'Tempi,& de'Regni,in cui fi par- :ງູ，

la di Fabio Masſimo in queſto modo. Itaquè per Samnium ::::::

totum per Falernos,Gauronofquè faltus fic macerauit Anniba- Fibro.

lem; vt quia frangi virtute non poterat, mora comminueretur.

Îe quali furono tolte di pefo dal cap. 6. dal lib.2. di Floro.

Qui adunque qualcoſa diremo, ellendo ben molto noto

per l'hiſtoria di Linio nel lib.22; che Fabio tenne à bada ,

Hannibale in Campania di là del Volturno, hauendo col

ХРИГ. fuo
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Afå per ef

ferfi fram

ljato da am

bidue col

AMaffico,

Liuio ri

fcontrato

con Floro,

& coh-º

Giornando

i loro ilľu

ſtrato.

fuo effercito occupato il mõte Maffico,al quale conuiendi.

re,che fù vicino il Gauro di Floro,& di Giornando? Et in

vero fe alle lor Parole fidee ſtare,haueremo hauuto nella ,

noſtra Campania queſto altro Gauro,egualmente del Poz

zuolano fecondo di nobil vinospofciache egli fù così vici

no al Maffico,& al Falerno. Mà io m’auueggio,che queſti

fcrittori,ingannati dalla fudetta comune proprietà dïque

fti monti,fccero ſcambio dell'vn nome nell'altro, & farâm

mene teſtimonio il medefimo Liuio,dal cui racconto Flo

ro prefe il fuo,che fù poi replicato à puntino dà Giornan

do.Il dire di Liuio fù queſto. Per iuga Maffici montis, Fabio

ducente propè de integro eſt orta feditio, ac duces feditionis Ac

cenſi quidam fuerat enimfilentium per paucos dies,quia cum ce

leriùs folito duffum agmen fuiſſet feſtinari ad probibendampo

pulationibus Campaniam,crediderant. Vt verò in extrema iuga

Maffici montis ventum est hostefquè fub oculis erant , Falerni

agri,colomorumquè Sinueſe testa vrentes, nec vlla erat mentio

pugne,ſpeċtatum buc,inquit, Minucius ad rem fruendam ocu

lis, fociorumquè cedes,& incendia venimus ? Cosi Liuio , il

quale del tuttº tacque il nome del Gauro anche nel reſto

di quel racconto intiero,come parimente fece ogni altra

autore,che di quel fatto habbia ragionato. Màdar potrà il

medefimo Floro affai manifeſto inditio del fuo prefo fcā

bio,non hauendo altra volta nel cap. 16. del lib. I. parlato

più che di vn Gauro folo,mentre mentouò i monti di Cã

pania,fecondi divinovn per vno dicendo. Hic amisti viti

bus montes,Gaurus,Falermum, Mafficus, & pulcherrimus om

nium Veſuuius . Se pure non vorremo del tutto negare il

Gauro Pozzuolano;&infieme vanamente perfuaderci, che

Floro nel fudetto catalogo di queſti montioferuò l'ordine

de loro fiti:fiche l’vnico Gauro fia stato così nella Campa

nia,come è nel fuo dire,vicino al Faľerno,& al Maffico, &

dal Vefuuio lontano:hauendo egli con altro artificio rifer

bato à quel monte l'vltimo luogo,al quale diſpoſto hauea

conceder l’vltima, & fomma lode : Cosi parimente Plinio -

Secondo , il quale altre volte defcriffe il Gauro appreſſo

Pozzuoli, ne men più chevn folo ne mentouò nel cap.ş.

del lib.3. fimilmente numerando i nobili monti, feraci di

vino di queſta regione in quelle parole · Dein ”ಣ್ಣ:
siji
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Ataffici,Gaurani, Surrentiniquè montes.nell'ordine del cui di- ... .

re ben rifcontrafi quello de loro fiti;percioche il vero Gau- Blinio : ***

ro,dà lui ſteſſo dimoſtratogiace frà i colli Maffici,& i col- Ř ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရစ္

îi disorrento.Et fecondo il medefimobene offeruato ordi- :”
ne mentouollo anche S.Paolino Nolano nel terzo Natale.»

di S.Felice ne ſeguenti verfi.

93 quos mænibus amplis

99 Diues habet Capua,& quos pulchra Neapolis,& quos

99 Gaurus alit,leta exercent qui Maſſica, quiquè

», º Vfentem, Sarnumq; bibunt-

ne quali defcriuếdo vna certa ſua Cấpania,che altroue hè

dichiarata,volle nel nome di Capua dimoſtrare la fuaparte

frà terra;& negli altri nomi di Napoli,& del Gauro, & de

gli agricoltori del Maffico, camminando dà Oriente verfo

Occidente,la fuaparte vicinaal mare. Floro adunque , il Flore, &

quale per vn verfo concorde à Liuio , & per vn altro con- Giornande

corde à fe fteſfo,& ad ogni altro dir douea,che Fabio Maf- notati.

fimo hauendo occupati i monti Falerni,& i Maffici, tenne

à bada Hannibale,fcambiò il nome di Maffici in quello di

Gaurani,& fù il fuo dire fenza altra maggior cura, feguito ... -

poi dà Giornando. Mà io mi auueggio, che à fauore del ##. ::::::

Gauro Sinueffano può oppormifi iſ nome della Poffeſione醬

Gauronica, donata con altri molti doni dà Coſtantino Ma- : nea, m.m.

gno alla Chiefa degli Apoſtoli,dà lui ſteſſo edificata in Ca- touata da =

pua;la qual dicefi dà Anaſtagio Bibliotecario nella Vita » Anast. Bibl.

di San Siluefiro, ch'era nel territorio di Seffa, la qual città

da Sinuelfa fra terra fù di poche miglia lontana. Le fue pa

role fon queſte.Obtulit poffeſionem in eodem territorio Suef.

fano Gauronicam præſtantem folidos quadraginta. Et il noſtro

Michel Monaco nella Par. 2. del fuo Santuario moſtra ha

uer creduto,che quella poffeſſione fù doue è al prefente vn

Cafale di Seffa,_appellato. Soruello.alle falde Settentrionali

del monte Maffico,il cui dominio afferma,hauer offeruato,

che appartenne perlunga età alla Chiefa Capuana,hauen

jon: ritrouata memoria fin dell'anno 1389;fopra del qua
le ella tuttauia ritiene nelle cofe eccleſiaſtiche l'autorità

Veſcouale Siche non potrà negarfi, hauer quella poſſestio

ne Gauronica preſo il nome daïmonte Gauro,nel quale effer

douea collocata. Nè in vero queſto inditio io ne diſpreg

xyrr. HI h gia
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giarei,ſe egli poteffe col detto di alcun altro più antico au

tore rifcontrarfi.Må quanto fiano fallaci queſti argomenti,

prefi dalle nude appellationi delle cofe, per tralafciarne ,

ogni altro cílempio,può ſcorgerfidà queſto;che moltimo.

dērni fi ſon perfuaſi,che il fecondiffimo campo,hoggichia

mato il Gaudo il qual giace dallato Settentrionale del ve

ro noſtro Pozzuolano Gauro,fù denominato dal fuo nome:

& altri attendendo la fomma fecondità fua , han credu

to, ch'egli nacque dà quel motto di Plinio,ne men per al

tro dà effi ben confiderato,col quale nel luogo citato à die

trofù dà lui detto non già della Campania,come penfaro

no,mà dell'Italia,vno in loco gaudėtis opus effe natura:& non

dimeno è molto più probabil cofa , che il Gaudo ottenne »

queſto nome dal barbaro nome Gualdo; col quale,ſon più

di 9oo.anni, fù chiamata molta parte di quella contrada ,,

come può offeruarfi nella Cronica di Leone Hoft.al c.47.&

al c.55 del lib. 1. & in quella del Monaſtero di S. Vincenzo

all’ Origine del Volturno al lib. 2. Mà è pur troppo vero

quel detto Ariſtotelico, che ad pauca reſpicientes facilè pro

nunciant; il quale ancor doppiamente conuiene à Biondo

Flauio, nel cui nome compirò queſto ragionamento del fal

fo Gauro Sinuestano, dà lui introdottoprima che da ogni

altro; il quale non moltra hauerne hauuti altri argomenti,

che quello della appellatione del vicino fiumeļGarigliano,&

quell'altro delle calde acque,che forgono nó lőtane dalluo

go,doue fù Sinuelta;percioche Plinio habbia detto (à die

tro auuertij,che ciò fù proferito dà Seruio) che il monte »

Gauro al pari del Vefuuio fudaua folfo:nulla più ricordan

dofi delle molto più manifeſte, & più copioſe miniere de"

fuochi fotterranei,che fono apprefio Pozzuoli,cadute anco

ra di mente al fudetto Capaccio,il qual pensò,che il Gauro

fù detto fulfureo dà Aufonio ob ferobes Sinueſjamas: & fe vn

tal detto interpretar vorremo ſtrettamente, douette quel

monte per fe fteffo effere ſtato in alcun tempo fulfureo;per

la qual cagione,& infieme per la copia de’ſuoi vini, & Ser

uio,ò fia Plinio,& il mentỏuato Poeta, n'habbian fatto col

Vefuuio affai acconcio paragone. -

Mà io ſcorgo,che dà alcuni moderni chiofatori di Gio

uenale è ſtato creduto il Gauro fin da tempi di quel Satiri

CO
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co del tutto nudo di alberi; ilche fe fia vero, falfamente gli %:: 1ί

farà ſtata attribuita così gran fecondità di vini;percioche »: ,

a feguenti ſuoi verfi della Satir.9. di .tlbert, S5

32 Te Trifolinus agersfæcundis vitibus implet, di viti.

», , Suſpetiumq; iugum Cumis,& Gaurusinamis.
Bernardo Autunno recò queſta ſpoſitione. Gaurus mons 驚nardo

Campanie inanis, ſuperexaifo , aut tranſasto vindemiarum :“

tempore:velinanis dicitur, quia omni arbore ſpoliatus eft . Et ceruto ri.

Federico Ceruto vi recò queſta altra. Gaurus Campanie mðs fiutati.

omni arbore ſpoliatus, folis autem vinetis featens. Così queſti

autori foraitieri,a'quali efsẽdo ſtata forza ragionar di luo

ghi,dà lor nó veduti,& per efficamminarcol dire à tentoni,

fe non fù lecito giungere alla vera ſpofitione de'recati verfi,

non meritano gran biaſimo.Mà del Capaccio,autor paefa

no al qual parue nel fudetto cap. 24.del lib.2.della Hiſtoria

Napoletana , che Giouenale volle dimoſtrarci il Gauro

ad agri culturam ineptum, nullo arbore confitum, fed nudum: Il Capaccio

quare non credendum vitibus fuiſſe abundantem, che diremo? "fiutatº.

Forfè egli in quel ſuo libro non curatofi di darci altra de

fcrittione, che di quei luoghi foli, a'quali con piaceuole »

barchetta per diporto hebbe alle volte à nauigare, nulla »

feppe del voto del Gauro più di vero de' fudetti foraftie

eri dichiararci. Mà lo fteffo Poeta ne medefimi verfi non

"altro ci propoſe,che la fecondità de’vini di queſto mõte,al

taméte lodata,come fi è veduto à dietro,då Silio, dà Aufo

nio,dà Statio,dà Floro,& dà Plinio(Ateneo,che diffe. Gau

ranum paruum fed nobiliſſimum.vegga egli per queſto capo

quanto bene)Siche di quelche fenza vfcir del fuo ſtudiuolo

douea efterfi auueduto,non potrà hauer giufta fcufa. Per

altro fentiero molto tempo prima di coſtoro fi era auuiato we hebbe_

Per giungere al pieno fentimento del voto Gauro l'Ignoto molts nafee

autor latino della Defcrittione de Bagni di Pozzuoli, già ste cauita

illuſtrato con fue Note dà Gio:Franceſco Lombardo, ha

uendo Pentato,che quel monte fù detto à quel modo, per

cioche quaſi fufoſſus extitit.& queſta ſpoſitione per qualche

maniera piacque al mentouato Capaccio il quale la ſpiegò

con le ſeguenti parole. Inanem dicit,nàm cauernis olimabun
da bat.inà appreſſo poi,quafi non reſtatone contento ci recò

l'altra,intieramente fua:Er in VerO 11 Oll dee crederfi % hauer

XᏤ(I. H h 2 par

Ateneo no :

tato.
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Ma euuene parlato quel Poeta della natura di quel monte,mà della fuạ

:ſ:: faccia;la quale benche di fuori apparifca fimile à quella,
:#ே: di ogni altro monte:nondimeno egli nel fuofeno»nonmol

te,nè nafcoite cauitä:mà vna fola, molto ben manifeſta, &

molto bengrande,ne contiene diforma pariffima à quella,

che negli antichi Anfiteatri offeruar poſſiamo; la quale è

altrettanto profonda,quanto forge l'altezza del monte, al

Giouenale largandofi in yn piano cấpo di molte moggia,dotato d'vna

iilustrato mirabil feconditä,il quale comunemente èchiamato dalle »

醬 paefe.Campiglione.Entrarfi nő può in quel ſuo vano

uorche per vnfol adito,il qual fi fcorge,che fù, aperto con

molta fatica dà quel lato del monte , che verfor Oriente »

fourafta all'antica via Confolare,la qualconduceua di Poz

zuoli in Capua, & tuttauia ne vien derta. Campana; di

cui intefe,non fol Plinio Secondocome dimoſtrerò poi:mà

· Heliodoro nel libro de'Spettacoli Italici in quei verfi,rife

riti dà Giouanni Stobeo nel Ragionamento 98,che in La

tino han queſto fentimento.

,, Italiæ qui nom proculpreterit collen

99. Gaurum,locus quidam ad læuam viatoribus

» Inclinat,fplendidus,niuoſus.—

ilche fù.auuertito dal Cluuerio,il quale nel reſto nulla più

|- diffe della fudetta cauità , che nè men dà altro fcrittores».

d - ch'io fappia è ſtata ancor offeruata. Simil cauità à questas

微A màdi ampiezza di gran lunga minore,e quella,la qual v:

:::yue- definel nuouo mõte,mếtouato à dietro,il qual nell'anno di

ue, ch' aii , Criſto 1538, fpinto fuori della terra da fuochi natiui della

Jºe falde ... fteffa cõrrada,ingombrò il lago Lucrino, & apparifce tutto

醬 * folo: come è anche folitario il Gauro,bếche habbia da’lati

“”“” altri collisiche non più dir potremo, che il fuo voto fù per

per la fua nudità,ò fcarfezza di alberi,& di viti,nella cui ca

uità è all'incontro l'agricoltura cotãto fruttuofainè di altro.

voto, che di queſto hauerà parlato Giouenale. Mà di qual

mõte parlò ilmedefimo Poeta, dicui diffe ch'era foſpettofo

à Cuma?Et di qual foſpetto propriamente potè egli ragio

nare?A queſto fecondo quefito non bifogna andar cercan:

do riſpoita di lontano, effendo affai vicini i fudetti fuoch?

deila nedefima contrada, i quali altre volte douettero ha

uerla, & forte ancor più che non fece nel fuo naſcere quel

IՀԱՕ
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nuouo monte,danneggiata . Mà già parmi, di quà poterfi Laſciataui.

anche batteuolmente intédere,che il medefimovano Gau- dalla f::

ro era quel monte à Cuma foſpettofo che gli fedeua à pie- ְי :
de dal ſuo lato Occidentale,dalquale altre volte fofferyci- ::::::::

te fiamme , effendo egli anche dalle medeſime eruttioni, i caecis fus

nella guifa pur di quelnuouo monte ſtato prodottospofcia- ri.

che fon queſti due mõti egualmếte in vn fito,nel quale ab

bondano le miniere di queſti fuochi, & contengono ne'lo

ro feni cauità cotãto parisne penſoio,che queſti argomenti

deueran riputarfi debili & inefficaci,ſeben fi offerui la for

za,& la fudetta nuoua eſperienza de'medefimi fuochi. Po

trebbe ben dirfi, che Giouenale moſtrò hauer diſtinto il

Gauro dal monte à Cuma foſpettofo:mà ciò non impedi

fce quelch'hò detto della cagione della cauità fua: & poi à

chi non è notala licenza de’Poeti,& laneceſſità,ch’han ne'

loro verfi, i qualifpeste volte vna tãta efattezza fogliono di

fpreggiare : Nel reſto benche io mi perfuada, effer feguita

in remotistimi tépi così moſtruofa nafcita di queſto mon

te, ne quali parimente, come dimoſtrerò di mano in ma

no altre grandiffime eruttionicacciarono dal feno della-,

terra in queſta medefima regione altri monti minori,& an

cor maggiori: nondimeno non penfo, che Publio Decio L'Autºre?

Mure, del quale l'Autore del libretto degli Huomini Illu- '
ftri,come accennai anche à dietro, diffe, ch’effendo Tribu- Ri: }

no di foldati , exercitu in anguſtijs Gauri montis infidijs bo

ftium (de Sanniti) clauſo,accepto,quod poſtulauerat præfidio, in

fuperiorem locum euafit,hoftes terruit,ipfe intempeſta notie cu

fodias.fomno oppreſas,incolumis euafitinon penſo dico, che

fù chiufo nella fudetta cauità del Gauro; mà ben frà le an

guſtie devicini montigià appcllati Leucogei, che fi dilten

dono verfo Napoli,& fono da quel lato della fudetta anti

ca via Campana.

XIIX. Pozzuoli città. Suoi principỹ. Suoi accre- P02Z内0･
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Appreſſo àquellomonte nella medefimariuiera fegue » ::::::*
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- bre Juoz tagat.
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bresì per efferui ſtato yn comuniffimo Porto delle nauiga

tioni di Egitto, & di Aleffandria,& di altri luoghi di Oriế

te:& di Occidente:come per gli fuoi piaceuoli& medici

nali bagni, per cagion de quali par che Plinio secondo dir

voglia nel cap. 2.del lib.3 1;ch’hebbe i fuoi natali: dichia

randoci inſieme,ch'ella appartenga alla noftra Campania,

mentre de'fuoi medefimi bagni frå quelli di altre regioni

così ragiona.Augent numerum Deorum nominibus varijs,vr

beſque condunt;ſicut Puteolos in Campania, Statiellas in Ligu

ria, Sextias in Narbonenfi prouincia. Et parimente Giofeffo

Hebreo l'attribuiſce alla Campania nel principio del lib.

19. delle fue antichità, le cui parole non mi par bifogno di

riferire.Mà Plinio non douette dà fenno hauer queſta opi

nione della fondatiőfua,mà per quel fuo frequête coſtume

di voler generare nel filo lettore imagini grandi di molte

cofe,che fcriffe,parlò à quel modo:hauendo ben voluto in

tendere della marauigliofa frequenza , & ampliatione di

Plinio Se2

condo illu

ftrato.

Deue hebbe

ro vn lor

porto i Cu

M74fff,

Silio illu

fºrato, Stra

bone, &

Dionigi

Halicar. ri

fcontrati.

Dionigi

Hatic. illu

ftrato,

14 Clu1uerio,

& il Capuc

cio rifiutati.

uella città, la qual nacque da’ſuoi bagni; fiche ella perciò

potea dirfi nuouamente fondata. Mà laſciando il ragionar

di queſto,egli è ben certo, fecondohà l’interprete di Stra

bone nel 1.5.che fuit antiquitùs nauale Cumanorũ Dicearchia,

extrustum in fupercilio montis ; per cagion del qual fito fuo

furono i fuoi muri chiamati.alti.dà Silio ne' verfi,ch’ hò re

cati a dietro;& l'altra parte di queſto dire di Strabone può

rifcontrarfi con quello di Dionigi Halicarnafeo, il quale »

nel lib.7.rendendo conto delle ricchezze de'Cumani, diffe,

effer di ciò ſtata cagione, come vengon fatte Latine le fue

parole, quòd totius Campani agrifèrtiliſſimam partem poſſide

rent,& opportuniſſimos circà Mifenw:n portus haberent ; fra'

quali affai acconciamente hà luogo il porto di Pozzuoli,

benche dà lui non fù diftintamente mentouato, forfe, per

che attefe i primi tempi de'Cumani, ne’quali non effendo

itato ancor dato principio à queſta città, nè men potea ef.

fer nato quel ſuo primo , non che il prefente fuo fecondo

nome;liche io non confento al Cluuerio, in queſto feguace

del Capaccio, il cui nome tacque, che Pozzuoli potreb

be crederfi edificata da’ınedefimi Cumani, che quiui heb

bero il loro Arfenale,& il lor porto ; poſciache quel luogo

non douctte per quel tempoម៉ៃ à modo di città, ne

alle

|
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alle habitationi di artefici , & diturbe marinarefche con

uienfi di città il nome. |- -

Et in vero fù Pozzuoli edificata nell'anno quarto della º Fà Pozzuoli
64.Olimpiade,che viene nell'anno di Roma 232 , nel qual$# da”

: A |- - - |- amuj 1 qua

tempo era già ſcorſo l'anno 533. della fondatione di Cu- : егало (о

ma, & le cofe de' Cumani, fe non eran cominciate affai nej.

apertamente ad inchinare per ogni modo veniuano molto

ſpelfo trauagliate,sì dà altri popoli d'Italia,inuidiofi della

loro felicità,come da'vicini Capuani Etruſci, ilche nel ra

gionamento della medefima città hò dimoſtrato.Vien da »

S.Geronimo nella ſua verſione della Cronica di Eufebio,

notatala fondatione di Pozzuoli nel tempo , ch'hò detto,

& fi attribuiſce a’Samij , quantunque nel Greco teſto di

quello autore di ciò non fihabbia parola ; mà per queſta »

parte Stefano Bizantio è feco di accordo. Le parole di San

Geronimo fono le feguenti. Samij Dicearchiam condiderunt,

quam nunc Puteolos vocant. Quelle di Stefano in Latino di

cono così. Puteoli, vrbs Italie, Samiorum opus, que et Dicear

chia dicitur. Mà Stefano par che altra volta fotto la voce !.

Aizsa«, dà fe ftesto, & egualmente dal dire di quel grauisti- Stefano

mo autore difcordato habbia,dicendo, che oltre alcuna al-Bizan;iº.

tra città det: quello modo (& intende di Dicearchia-) : ísஐ

eft & aliain Tyrrheno mari Honum colonia. Talche non fù dàိိ :

Samij edificata Pozzuoli. Fù nondimeno Stefano, così di- cordato. "

cendo, concorde à quelche S.Geronimo ci hauea infegna

to, & à quell'altra fua narratione ; percioche egli intefe di

quei Ionici,che habitarono l'Iſole Ioniche, frà le quali,& il

noſtro Velleio nel lib. I.& Dionigi Africano, ò fi debba ap

pellare Alefsãdrino,nella Defcrittione dellaTerra collocáno

ancor Samo,i cui verfi,refi latini,& alquanto raccorciati dà

Prifciano,fon queſti.

» Aft Afie partem,qua tangunt æquora primam,

22 Delon circumdant,bas dicunt Cycladas effe.

»? Continuò Sporadas,ceù fiellas aſpicis almas,

Ionidajq; ſimul quas intèr Caunus,& alteטפ

3) Sunt Samus.atq; Chius,celebrate nomine claro.

Velleio hà in queſto modo. Iones,duce Ione,profesti Athe

nis, nobiliſſionam partem regionis Aſiæ maritimæ occupauere,

quæ hodieque appellatur Ionia. vrbeſquè constituere Ephefum.
XII.X. - &c.
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. - &c. multaſquè in Ægeo, atque Icario occupavere inflat, sa
Et battean » munesthium,Andrum, ſenum, Pharum, Delum,aliaſque ignobi

震鷺幻 les Adunque gliIonici Samij fondarono Pozzuoli nei por
:് ി. ' de Cumani,fuggendo,come congetturò Giofeffo Scali

ir patria gero negli Auuertimenti ſopra la fudetta Cronica di Eufe

da Feierste bio dalla lor Patria, & dà Policrate, il quale con due ſuoi

fratelli n'era diuenuto Tiranno,fei anni prima.Et qui io mi

dò à credere,che ciò non auuenne ſenza il confentimento,&

தி: ſenza molto acconcio de Cumani, i quali nello ſtello tem

: # po eran trauagliati da ſudetti loro inimici,fiche fra mede

2; ča:ani ſimi anni inuitarono fimilmente al loro aiuto contro de'

Tirreni, òdicanfi Etruſci,Hierone Re de'Siracufani, ilche »

raccontafi dà Diodoro Siciliano nel lib. I 1; & molto cara

mente accettar douettero quetto arriuo de'Samij, gente »

Iſolana,& marinarefca,laonde & per l’vno,& per l'altro foc

corſo nell'anno 3. della Olimpiade 76, che fù di Roma il

279 riportarono in mare vna fegnalata vittoria de'medefi
mi Tirreni,come fi raccõta dal fudettoDiodoro,& dall'Au

tore delle Olimpiadi vien notato Giouami di credere,che »

Il caidas, il capitano di queſti Samij,fondatore della nuoua città ; à

fadette.器 fe pure fondatori nè furono i Cumani: giouami, dico , di

:: credere, che chiunque fù il fuo autore : fù detto. Dicearco:

Fiata. Di- nome allaivfato da Greci, onde ella fù appellata. Dicear

cearcha. chia; l'etimologia del qual vocabolo credettero gli antichi

grammatici effer difcefa dalla forma del giulto gouerno,

... col qual fi regeua(Dicearchia,diffe Felto, vocabatur,quæ nunc

:º "i" Putéoli, quòdea ciuitas quamiustiffimė regebatur) ilche divna
t2CO, città già fondata, & ancor diuenuta affai profperofa , &

grande,potrebbe acconfentirfi:nõ già di queſta,che all'hor

naſceua,& per molti anni,fin al tempo della fecõda guerra

Cartagineſe nelloftato di efter picciol caſtello fi rimafes:

Il clunarie A Picearcoin vero non perlicenza poetiça come foſpettò

::::::::: il Cluuerio l'attribuì Statio nel Carme 2. del lib. 2. delle •
ti ot3TO Selue,doue coſtretto dalla mifura del verſo il chiamò , Di

carco..dicendo.

» Maffè animo, quòd grata probas,quòd grata frequentas

Arua,nec inuideant,quæ te genuere Dicarchiלל

99 Mania --
-

Di cui fece mentioncançor la feconda volta nel cat'); I •

Ç
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dellib. 3. & ancor la terza volta nel Carme 8. del lib. 4. pur

delle Sélue:chefon luoghi, parimente prodotti dal medefi

mo Cluuerio, ſenza hauerne egli raccolta altra cofa di nuo

uo.Nel reito poi io non fono ſicuro,con quanto buona pro- Et anchest
prietà,ò metafora,Sílio chiamò Pozzuoli,città de Feretiadi :::::: Fe«

ne' verſi del lib. I 2;recati altra volta à dietro. recidi: ma-º

39 Que poſtquam perſpeĉfa viro,regreſſus ad altos ງູ.
3D Inde Pherecyadum muros , & frondentia leto

9» Palmite deuaſtat Nyfea cacumina Gauri .

Il qual modo di dire peratiuentura non fù, men licentiofo Silio illu

di altre denominationi pur da lui vfate:& di quella ſpecial-strato& aº

mente,onde al parere di Gio Battiſta Pio nel cap.155. delle ºtºi

fue feconde Annotationi chiamò Focaica la balliſta Sagun

tina; percioche Sagunto era ſtata fondata da vn compagno

di Hercole Tebano,& Focide fù comprefa nella regione Te

bana;& chiamò ancora i Romani co' nomi di Sigei , Retei,

Eneidi, Dardanij, Laurenti , Idei,& Hettorei; & i Cartaginefi

appellò Cadmei. Si che potremo ancor credere, che Fere- |

ciadi furono da lui detti i primi Dicearcheſi,che vennero di í

Samo,effendo ftata quell'Iſola molto illuſtrata da Ferecide,

detto Samio per cognome. Et mi perfuado, che alquanto

più à mente di Silio fia queſta ſpoſitione di quella,che ne fù

penfata da alcuni riferiti dal Capaccio nel principio del fuo

ragionamento di Cuma,i quali diceuano,Cumanos,& Wea

politanos Pberecyades dici à Pherecyde eorumduce;delche non

haueano altro aittore, che il creder loro; alli quali lafcio di

porre à conto,che Silio iui parlaua de cittadini di Pozzuo- &

Îi:non già de Cumani,nè de' Napoletani;& fimilmente nul

la dico del Capaccio,che con ſuo doppio inganno applicò i Il Capaccio

medelimi verfi al fuo falfo Gauro del Maffico, deſ qual à :ºP?:en
dietro fi è ragionato. CC IOČ AtO »

Alli Satnijadunque, detti ancora col comun nome di Io-Net f? Hºst:

nici,effendo ſtata attribuita la fondatione di Pozzuoli, par鸞:

che altrimente di ciò habbia fentito Paufania, il quale nel皺 ära.

lib.4.& nellib.8 mentouando le fue acque,& i fuoi bagni,la fef,

chiamò città de'Tirreni,ò diremo degli Etruſti: quaſi che »

dalla ſteffa gente ella foffe ſtata edificata.Ma Hadriano Tur

nebo facilmente accuſarebbe lui di errore, il quale nel cap.

19. del lib. 22. de ſuoi Aduerfarij condanna per falfa quella
XYYYY. · I i let

*
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lettione di alcuni verfidi Lucretionel lib.6. per la quale B

vengono accoppiati inſieme Cuma, il Lago Auerno, & i

monti Etruſci. Kuis enim, dice egli, in Étruria putet effè

Auernum ; quem in Campania vno ore omnes fatentur ? Non

I 4:4:3: cofi farebbe Iano Parrafio; percioche ne Commenti ſopra
3:i: Claudiano prefe à difender la fudetta controuerfa lettione

di Lucretio col raffronto di Tibullo nella Elegia 5. dellib.

3;il quale chiamòfonti Etruſci, & linfe Etrufche. i naturali

bagni, che forgono ne' nedefimi luoghi intorno Pozzuoli;

& ne venne maggiormente perfuafo appunto da queſto di

re di Paufania,& dal dire ancora di altri autori, che feriffe

ro,efferfi habitata la Campania intiera da queſti Tirreni,del

che non può dubbitarfi; mà nê parimente può dubbitarfi,

E, degli E. che ſotto il loro comun nome furono alle volte comprefi i

rufi ſpe- peculiari Tirreni,ờ vero Etruſci di Capua,del che ci ammo

cialmente di nì Polibio nel lib.z.& in altro luogo io ne ragionerò copio

ºº?"": famente;i quali effendofi impadroniti di Cuma, douettero

anche hauer fatto acquiſto di Pozzuoli, che perciò potève

nirne detta lor città, fe non per altra cagione. Il Capaccio

nel ragionamento del Lago Auerno affai ſtranamente pen

sò,che fuffe potuto dirſi Etruſco quel Lago à Gigätum parte,

quæ in Etruriä in Phlegrea illa pugna (con Hercole) eiesta est.

non accortofi, in qual modo poffa intếderfi,che alcũ luogo

prenda il fuo nome dal nome di altro luogo, in cui fiano

fuggiti i fuoi habitatori: lafciãdo,che di vn tal patiaggio de

noſtri Giganti in Etruria non fi è parlato da veruno antico

autore;ma ben da Strabone ci fù detto nel lib.6 come fino

Il Parrafio tò ragionandofi di Literno, che di quà i Giganti aggಖ್ಖಂ
::::::::" ne Salentini : regione per diametro oppoſta al fito dell'E

:rnebo ri- truria; fiche Pozzuoli per la ragione recatane dal Parrafio,

fiutato. non confiderata dal Turnebo, & per l'altra più riftrctta, che

n'hò io accennata,benche non la fondarono i Tirreni, fii lor

città riputata. Hauerei bẽ voluto,che il medefimo ſcrittore

.nonhaueffe riftretto il fentimento di queſta voce . Tirreni.م-

Il cui nºme, nella epiſt.37.di quelle,alle quali pofè iltitolo. De rebus per

##::::; epiſtolam quæſitis. alli foli habitatori de' luoghi à canto al

fä äitariigi; mar Tirreno, dicendo.Tyrrheni maris accolas omnes appellare

9ccidentaï. Tyrrhenos Greci folent. Percioche da Stefano Bizãtio, il qual

da lui vien citato à fauor fuo, anche furono hiâna
-- - - - de’.
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de'Tirreni,Picếtia, & Sueffa, ch'eran mediterranee,col no- II Parrafia

mede qualifpeffe volte fünon fol chiamato ciaſcuno Ita- ម្ល៉េះ • il

liano, ma ancoralarghiſſimamente ciaſcuno Occidentale: :“

come fu con accorta diligenza offeruato dal Cluuerio nel

cap.1.del lib.2.della ſua antica Italia,che frequentemente »

da me vien citata.

Ma la cattiuità de Cumani , ch’auuenne intorno à Ioo. Rimaf pee.

anni dopò la fondatione di Pozzuoli,la qual tuttauia dice- kuoli, che di.

uafi Dicearchia, non milafcia credere, che queita città ne “º/. : Di

medefimi fuoi primi tempi fuffe afcefa à molto alto grado: ಸಿನ 9

nè men parendomi,che i vincitori Capuani fi foffer douuti in ::::::

feruire di quelportone' loro trafichi di mare,da quali effi is, -

poteano trarre vtil non minore aflai più facilmente per via

della nauigatione del fiume Volturno, come al fuo luogo

hò dichiarato. Et mi rende ficuro di queſta mia opinione

ciò che dille Liuio nel lib. 25. & nel lib.34. le cui parole hò

recate nelragionamento della città, chiamata Volturno; per

le quali appariſce, che Pozzuoli fin al tempo della feconda Fin al tem

guérra Cartagineſe fù vn picciol caſtello: la prima volta ri- Pº_3e" ſe:

itorato& preſo a frequentartida Romanicon l'occaſione . ::::::

della fadetta guerra (di Quinto Fabio diffe pur Liuio nel af:, ::::
lib.24 che ex auctoritate Senatus Puteolos, per hellum captum giún della.

frequentartemporium.communit) & appresto poi à pochian- gºal; prefe

niaccreſciuto divna loro colonia di trecento famiglie,quâ-:/:

do anche ottenne il preſente nome; delche habbiamo telti- :,:

monio non folamente Liuio, ma Strabone, che apprefio il dole il pre

fuo interprete ne ragionò nel lib.5.nel feguente modo. Sub ſente nime,

tempus Annibalite expeditionis eò coloniam Romani deduxe

runt; vrbique Putiolos nomenindiderunt à puteis. alij a fatore ,

aquarum totam fiam regionem fic dici cenſent ad Baias vſque, º

& agrum Cumanum,quòdfulphuris plenafit, ac ignis, & calida-

rum aquarum.Cofi adunque accreſciutaquetta città di nuo

ui habitatori; & fi per cagione de fuoi bagni, gratiffimia'

medefimi Romani, alchè Plinio Secondo attribuì la fuain

tiera fondatione : come ancora per cagione del fuo porto, .. - --

refo con indufhioſa cura fopra la naturalezza del fuo fito » : |

# Piti capace & più ficuro, Îempre più, & più frequentata,:„:en.
fali in molta riputatione, & fama, diuenuta infieme vn co-fo di varie

munistimo mercato di varie genti,come lo ſteſto Geografo, genti.

XVIII. I i 2 & alcuni

ACO.
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& alcuni altri antichi, mentouati da Feſto,dimoſtraronõ}

Vrbs ea,diffe Strabone emporium effasta maximum, & babet

flationes nauium manu confiruffas. Et Feſto. Minorem Delum

Puteolos effe dixerunt, quòd Delos aliquandò maximum empo

rium fuerit totius orbis terrarum , cui fucceſſit poſtea Puteola

num,quod municipium Græcum antea Dicţarchia vocatum eſt,

vnde Lucilius (viffe queſto Poeta dopo la terza guerra Car

taginefe,hauendo militato nella Numantina)

.IndeDicearchum populos, Delumque minoremלע

Et fin da quel tempo ella,che già era ſtata fondata in ſuper

eiliº littoris ; & ben molto anguíto, quafi fopravno ſcoglio,

doue e anche hoggi collocata,cominciò ad allargarfi ne vi

cini colli, & nell'inferior piano, dandoci di queſta fua am

piezza manifeſto argomento le ruine de fuoi edificii, che »

ingombrano gran parte de' fudetti luoghi : & della molta s

copia del fuo popolo i numerofi fepolcri di vario lauoro »

fecondo la varietà della conditione delle perfone, & de’ tē

pi,che fono rimafi dall’vno , & dall'altro lato della Confo

Et vn Pºrtº lare via Campana, mentouata à dietro, & per lo fpatio di
ds: " quattro miglia fono cofi frequenti, che il minuto volgo hà

"“ per fermočhe non già ſtanze de morti:ma che parte della

città,& habitationi,& officine furono de' viui. Nè di altro

marittimo porto della noſtra Campania io penfo, che fpe

cialmëte intender volle Polibio nel 1.3. quãdo fcrifie,come

ha il fuo interprete, che efi Căpanus ager,e? copia rerum, Č"

fertilitate regionis,& amænitate, ac pulchritudine loci excellen

tiſſimus;nam & in littore maris poſitus eſt, er eð ea vniuerſo

terrarum orbe venientes in Italiam innumere gentes confluunt.

polibio'il. Alla quale cofi vniuerſal frequenza , fattaui da tutte le »

luftrato, & parti del mondo,non contradice Vegetio, come parer po

feco Vege trebbe,narrãdo nel cap. 1. del 1.5.delle cofe Militari, che l'ar

60;· mata, la quale dimorar foleua nel porto di Mifeno, Galliā,
3tOs Hiſpaniam,Mauritaniam,Aphricam, AEgyptū, Sardiniam,at

que Siciliä habebat in proximo: quaſi che egualmente i mer

catanti non haueffero hauuto in coſtume dinauigare da al

tre prouincie à queſto porto,ch'era cotanto vicino à quella

di Mifeno; percioche egli non parlò delle nauigationi mer

cantilisma delle militari,le quali acciòche ne repentini ca

fi di guerra foller potute effere più ſpedite,il mºde Au

|- guito»

*
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ဒွါးမြို့ in Mifeno collocata hauea la fudetta armata , or

inata anche hauea l'altra in Rauēna,albifegno dell'Epiro,

della Macedonia, dell'Acaia, della Propontide, del Ponto ,

dell'Oriente,di Creta, & di Cipro, come dallofteffo autore

fù narrato. Et qui non laſcerò di auuertire, che Auguſto. Nºn tarbeto

accioche a mercatanti non foffero ſtati d'impedimento i #affºr; "

foldatinea foldati i mercatấti,diſtribuì qui fra lorodiuer-"

fi porti,alla varia loro conditione proportionati : Ma Anto

nio Caracciolo nel libro de Sacri Monumenti di Napolial

cap.17.applicò quel dire di Polibio alla ſua città, di nulla »

bifognofa, per effer in ogni fecolo lodatistima, di vſurpar.

l'altrui lodej& fi auualfe di Strabone,in cui nulla fi legge di

queſto cofi general concorſo in Napoli di foraſtieri:maben Antonio

vi habbiamỏ, che a Romaniaſſai piacque il dimorarui,per ĉ:io

goderui l'otio divna vita tranquilla fragli effercitiþvfatı da rifiutato,

Greci. Vitæ autem Grecanice rationem (diffe il fuo interpre

te) Neapoli augent, qui eò Roma fecedunt in ocium, fiuè qui ab

ineunte ætate laboribus defuntiifunt, fiuè alioquin ob imbecilli

tatem,aut fencĉiutem cupiunt vitamfaciliorem degere.

• Et in vero con alquanto difegual paragone mentouò Pe-Hebhe Pºz

tronio Arbitro nel cap. So. della fua Satira l'vna città, & *:::::::::::
l'altra in quelli verfi, ne quali defcriuendo il luogo della » : di Gran

infernal fede di Plutone, cofi diffe. . -

» Est locus excifo penitùs demerfus hiatu

2» Parthenopen inter, magnæque Dicarchidos arua:

gy Cocyta perfufus aqua. nam ſpiritus extra

32 Sui furit effufus, funefo fpargitur aftu. .

» Wºn bæc Autumno tellus viret,aut alit herbas

- 3 » Cefpite letus ager 5 auf vernoperſona cantu

3y Mollia diffordi firepitu virgulta loquuntur :

33 sted chaos,& nigro ſqualentia pumice faxa

39 Gaudentferali circumtumulata cuprefu.

9ர Has inter fedes Ditis pater extulit ora,

3 » Buforumflammis, & cana fþarfa fauilla.

Se pure per la gran Dicarebide non s'intenda. Cuma.nclla se pure «lº

qual guifa da vna antica chioſa nel margine di vn Codice s son debia

del medefimo Petronio.fcritto à penna, poſſeduto dal Bon- ::::::"“

garfio, ch’è riferita da Cristoforo Riccardinelle fue Note“

a fudetti verfi, vien quel vocabolointerpretato. Et quel Sa

XVIIX. - - tirico
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tirico hauerebbe potuto vfarlo à quel modo,eifendo fato,

forfe, della opinione di coloro , i quali appreſio Strabone,

riferito qui à diętrosà fatore aquarữ totam jam regionem (nõ

già la città fola) l'utiolos dici cenſent ad Baias vją; & agrum

Petronio Cumanum. Siche la gran Dicarchide ſignificarpotrebbề laبانم

- ប៊្រុ maggior città di quella contrada,che fu Cuma:hauendo có
illuſtrato. Poetica licenza Petronio vfurpato quel nome , che fù pro

prio di Pozzuoli , nel modo che queſto medeſimo nome

Pozzuoli nel fentimento di tutta quella contrada fi vſurpa

ua; & per quelta maniera farebbe da lui ſtato dimoſtrato il

-Lago Auerno , - -

29 -- quando hic inferni ianua regis

39 Dicitur,& teneśrofa palus Acberonte refufo, |

come fcriffe Virgilio nel lib.6. dell’Eneide, à cui fono con

cordi altri ſcrittori. Et per queſta cagion,forfe,di fi comu

ne opinione fù anche lo ſteſſo Lago confecrato à Proferpi

na,del che ci rende tettimoniãza Diodoro Siciliano nel lib.

4. Neio da queſta interpretatione mi arretrarei, ricordan

domi che ancor deſcriuendo Cornelio Seuero nel fuo Etna

|- vn di queſti luoghi igniti, che fono appreſſo Pozzuoli, il ri

poſe fra Napoli,& Cuma,dicendo - -

33 — Neapolim inter

» Et Cumas locus eſt,multis iam frigidus annis,

» Quamuis æternům pinguefcatab vbere ſulphur

33 In mercem legitur – -

cornelio II qual Poeta, fe perauuentura haueffe intefo del Foro di

Seuero illu- Volcano,hoggi detto la Solfataia,di cui ragionerò hor hora,
strato. hauerebbe potuto da quel lato con più riltretto confine mē

touar Pozzuoli, in vece di Cuma . Sia nondimeno quel che

di ciò più fi voglia;ä me nel reſto non pare di douer accon

fentire al Cluuerio,il quale nel fine del cap. 2. del lib.4. ha

uendo antecedentemente dimoſtrato,che già fù comun di

re,che per l'Auernoera la via al regno di Plutone,pensò,che

,,... , Petronio ne recati verſi intefe del cauo monte, detto vol

ಸ್ಧ9 garmente. Aftruni, & altrimente. Gli struui il qual manife

- íta cofa è, che ragionaua della medefima fede di Plutone:&

fe pure egli nó habbia parlato del lago Auerno,nõ par che

al fudetto luogopiù toto,che al Foro di Volcano poífa có

tienire quella ſua intiera deſcrittione , il qual Foro tuttauia
** * • • • • • • - - - nell'età

- /
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nell'età di Strabone effaiaua fiamme,ilche dello Aftruni per

l'età di Petronio nulla fappiamo.Ma forfe queſti Poeti rac

colſero in vna fola deſcrittione quelche conueniua à più di

vn folo di queſti fi fatti luoghi. - * * -

Mà l'ampliatione di Pozzuoli,& quella così grā frequen- Crebbe Pez

za del fuoporto,ch’hebbe principio,come fi diffe,dal tempo : " ":""

della feconda guerra Cartagineſe, à me pare di poter giu- ಕಿಷಿ影* *

flamente credere, che falì à cofialto grado per la caduta- :::::: ·

della Republica Capuana, per la quale efendone ceffato il

biſogno, ceſsò anche in parte la nauigatione per lo fiume

Volturno;& Cafilino,la qual vi era ſtata come vna Dogana .

de' Capuani,lentamếte andò mancãdo;fiche nell'età di Pli-

nio Secondo affai fcarfamente veniua habitata; come egli

afferma nel cap 5:del lib.3.mentre all'incontro in Pozzuoli,

per la commodità del fuo porto; & molto più per la piace

uolezza, & per la medicinade' fuoi bagni, il concorſo delle

genti da ogni parte del mondo fi accreſceua. Et di qua par I quali non

mi,che poffa anche comprenderfi (il che fia detto dipatiag- frequentarº.

gio)che gli antichi Capuani non douettero molto frequeñ- :::|::::::

rarie Pozzuolane delitie,le quali poi furono cofi lodate; & :::::::::

che Hannibale, nó fi fpogliò nella delicatezza de faoibagni mbale,

della fua natia robuſtezza di animo, come da molti autori

di età, molto lontana dà quei tempi,ci fù ne' loro libri rac

contato,delche ragionerò ampiamente altroue.

Della conditione intanto di Pozzuoli, cioè s’ella perpe- Difeordent

tuamente foffe perfeuerata nello ſtato di Colonia de' Řoma-t:fº datº da

ni,dopo che fi: dcdotta la prima volta, è ſtato offeruato da :.'#

alcuni moderni,che gli antichi non parlarono ad vn modo: ni:puo;G" ***

Il Lipfio annotando quelle parole di Tacito nel lib. 14.degli Colonia a

Annali. Vetus opidum Puteoli ius colonie, với cognomentum à Pºzzuoli.

AVerone adipistuntur. ci ammoniſce, che à tempó di Cicero

ne ella era Municipio, come fi raccoglie dalla fuạ Oratione

à fauore di Marco Celio : mentre Frontino all'incontro nel

libretto delle Colonie la chiamò. Colonia di Auguſto; fiche »

parrebbe, che mutò ſtato più vólte, nella medefima manic- |

ra,nella quale Gellio diffe,efferauuenuto lo steſſo di altre » Hi the dº ***

città.Ma finalmente fi rifolue à credere con più fermezza » ::

che Tacito volle dire (mi feruirò delle fue medefime paro-蠶

le) அторidит, incolaflue ( plures ጨ፬፥፳Qነን） ೫. tiits eerder/5.

. ,XXXIX . осі,
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lociºbfºmmercia,ớ mare) preter eos, qui restabane er colonis

Augusteis, colonico iure donatos. Stefano Pighio parimente ,

auuedutoſi nel fuo Hercole Prodicio di quétta varietä, peil

sò che nel teſto di quello hiſtorico manchi vna voce, & che

***i**anº debba leggerfi intieranéte coſi.Puteoli nouă ius colonia.Ma

stefano Pi. egli ಮ್ಲೇ nol perfuafe, nè à me il potrebbe perſuader

go Rut- giamai parédomischefe queſta maniera,che mi fembravna

CO« Poetica machina, dee accettarfi per legittimo ſcioglimen

to di fi fatto nodo , nondimeno rimanga, che ancor debba

da lui ſciorfi (ne al Lipſio n'è minor forza) in qual guiſa ,

Pozzuoli eller potea Municipio à tempo di Cicéronè di cui

lo ſtefio Oratore nella ſeconda Oratione cótro Rullo anche

parlò nel ſeguente modo; Puteolos, qui nunc in ſua poteſtate

funtfuo iure libertateque vtuntur, totos nouo populo,atque ad

\ uentitijs copiis occupabunt. Di più lo ſteſſo Tacito,che alquã

to prima nel medeſimo libro haueua detto,ragionando de

gliamici di Nerone,i quali adulauano la fua empietà di ha

uer fatta vccidere Agrippina ſua madre. Amici dehinc adire

templa, & cæpto exemplo proxima Campanie municipia vitti

Tacito illu- mis,& legationibus lætitiam teſtari : nondouette egli per Mu

ftrato, nicipij.intender Cuma,Napoli,& Pozzuolispofciache Nero

ne à quel punto dimoraua in Baia? Et in oltre nel lib.3 .del

le Hiitorie raccontando, chefurono à gran contefa i Poz

zuolani,& i Capuani: queſti feguaci delle parti di Vitellio :

quellidelle parti di Veſpaſiano:non moſtra hauer parimen

... .. te col nome di Municipio intefo di Pozzuoli: Le fue parole

#ႏိုင္ဆိုႏိုင္ၾ :u fonqueste.Preerat claſi Mifenenfi glaudius Apollinaris ; &

frato, seri- Afinius Tiro preturafunffus,actum fortè Minturnis agens,du

fcontrato cem fe defestoribus obtulit,à quibus municipia, coloniæque im

con VIpia- pulſe, precipuo Puteolanorum in Veſpaſianum ſtudio,contra Ca

no; pua Vitelliofida (era Capuacertamente Colonia)municipalems

emulationem bellis ciuilibus miſcebant. Ne il Giurifconfulto

Vlpiano nel lib. 5o. de' Digelti nella l.1:del tit. I. volendo.

dichiarare,che il nome di Municipi eragià diuenuto comu

ne a cittadini di ogni forte di città, fi farebbe poi feruito

dell'effempio de medefimi Capuani,& Pozzuolani,fe le lo

ro città non foffero ſtate della fudetta diuerſa conditione.

Proprièquidem,diffe,municipes appellantur muneris participes,

receptiin ciuitatem, vț munera nobifcum facerent; ſed nunc abu

- ----- - - - - - - - fiuè
-

|–)



D 1 ° C O R $ 0 If. 257 ,

|

fiuè municipes dieimus fue cuiu/qsciuitatis ciues, vt puta Căpa

nos, Puteolános. Maio vorreiche il Lipfio haueffe attefo,che Il Lipfiori.

purtroppo strana cofa farebbe ſtata,che Tacito volendo in- fiutatº.
tendere de' nuoui Pozzuolani, & non giàdegliantichi, ha

ueffe detto,che vetus opidum Puteoli ius coloniæ,& cognomen

tum a Nerone adipifcuntur. Et poi:qual cofi grande fù l'anti

chità di Pozzuoli, ch'ella quaſi per fuo proprio aggiunto ...,

foſſe douuta da lui appellarfi. antica? Crederfi più toſto po- :Î ::

trebbe chevn tal cognomefù di quella ſua parte la quale al f::燃
principio fù edificata nellafommità del fuo anguſto monte: che eiia/ cre

chiamandofi all'incontro col cognome di Pozzuoli moderna deſe,distinta

le fue nuoue habitationi ; fiche diftinguendofi ella in due , " due citta:

parti, quaſi in due città, à queſta fua duplicità haueffe an

che rimirato Cicerone nelle parole recate à dietro. Puteolos + ... .

totos nouo populo occupabunt. & che lo ſtato dell'antica co- ႕ႏိုင္ဆိုႏွစ္တ * &

lonia,già di molto tempo nella città antica difufato (& po- iñಃ

trebbe quella deduttione anche del tutto negarfi,della qua- te illüstrati,

le fcrifle il noſtro Velleio nel lib. 1. che apud quoſdam am- ,

bigitur) vi fù rinouato da Nerone: mentre Auguſto l'hauea

fol conceduto alla moderna Pozzuolisil qual dire farebbe à

quello del Lipfio, benche per altra via,affai concorde. Ma »

queita duplicità di Pozzuoli potendo nel reito parer vera-,

come potrebbe poi effer vero,ch'ella intiera, ò pure vna fua

parte, foffe perfeuerata di eiler Municipio fin al tempo di

Vefpaſiano,& ancora di Vlpiano?Di ragionar adunque più

di queſto io tralafcío;non douendo poilafciare,di far grata

memoria del giouamento da me prouato ſotto quel clemé

tiffimo cielo nell'Inuerno intiero dell’anno 1637. dalla qual

dimora polfo dire di hauer riceuuta queſta parte di vita_s,

che da quel tempo mi è auuanzata:come per altra parte al- ;

la inclemenza del cielo Cumano, che perbreue hora prouai -

affai dannofo, & più lungamente nel penfiero la ſua ſolitu

dine pianfi,deuo vn viuo conoſcimento della certa caducità

di tutte lehumane grandezze. Ma paffiamo oltre.

E la Solfataia di Pozzuoli,di cui non è ancor molto, che IL FORO

feci mentione,cofi famofa,& il fuo fito è cofi noto, ch'à me 24,7º4:,
- |- - " _ • ᏘTᏉ Ꮯ AAᏙ0 , cb*•

nɔn reita di altro,che del ſuo antico nome à ragionare. Gia- :.:

ce ella verfo Oriente,di picciolo ſpatio fra terra dietro Poz- ta šofara:

zuoli ; & veggonfene tuttauia effalar perpetue , benche non ia,
· · 2K////. K K molto
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molto copioſe fiamme,abbondando nel fuolo di folfo;fiche

non è dubbio veruno,che di queſto, nè di altro luogo inteſe

Strabone nellib,5 quando diffe appresto il ſuo interprete . .

che restà ſuper banc vrbem fitumeſt Forum Vulcani : campus

circumquaque incluſus fupercilis ignitis quæ paljim, tanquam è

caminis,incendium magnocumfremitu expirant Campus autem

fulfure tratřili eſt plenus. Poſt Dicearchiam eſt Neapolis. Fů

adunque la Solfataia perfuo proprio nome appellata. Foro

di Volcano:dal nome certamente di quella deità , creduta fo

uraftare al fuoco;della qual fua appellatione nó habbiamo

cºntinuam altro autore che quel Geografo folo: Maio di quà prendo

:::#"" /* argomento, che dagli antichi non farebbe ſtato attribuito

7776', alla Solfataia queſto ſpecial nome , fe nello ſtello tempo da

alcuno altro de' vicini luoghi fi foffer vedute vfcir fiamme;

& infieme più coſtantemente affermo che Cornelio Seuero,

il qual viſie nell'età di Strabone, nou di queſto Foro: ma di

altro luogo parlò ne' verfi,recatià dietro,che da lui fù detto

-multis iam frigidus annis–טי

& de fuoi antichiffimi incendij, òleggiera fama, ò più to

fto incerta opinione fi hauca.

XIX. Campo Flegreo,detto da Latini, Leboriæ.

Suo/íto. Sua mifura. Sua fecondità. In anti

chifimi tempi mandò fiamme; ở man

dolle ancora illuogo appellato Gli

Struni.ớ quello,in cui hora

è il lago. Agnano.

##94: #9 Mail Cluuerio hauendo anch'egli recate le fudette pa

醬 role di Strabone,per le quali habbiamo inteio il fito, & la

si Foro": naturalezza del mentouato Foro di Volcano, appreſſofog

Volcano, giũfe à diftefo alcuniverfi di Silio,nel 1.12. che cominciano.

92 · –Tum fulfure, cº igni

» Semper anbelantes, coĝoque bitumine campos:

33) Offentant .–

& finifcono

з» Tradunt, Herculea proſtratos mole Gigantes

33 Tellurem inteliam quatere;cº ſpiramine anhelo
-Төrלנ
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ே Torrerilatè campos; quotiefquè minantur,

„ Rumpere compagem impoſitam expalleſcere cælum,

ne quali fi parla di Hannibale, che andaua rimirando le s

marauiglie di quella contrada,& parche quel Poeta vi hab

bia volato deſcriuere quel medefimo Foro. Ergo (cofidal

rifcontro di queiti due autori conchiuſe egli) Forű hoc Vul

cani Phlegreus etiam erat campus. in hoc quippe veteres fa

bulatifunt, Herculem viciffe gigantes. Et per maggior certez

za fi auualfe di Plinio Secondo, dicendo. Plinius fanèfic in

tellexit lib.3. cap. 5. Cume, inquit, Mifenum, portus Batarum,

Bauli lacus Lucrinus, & Auernus;dein Puteoli colonia, Dicear

chia ante disti; poſtque Phlegreitampi, Acherufia palus,Cumis

vicind:littore autem Neapolis.Ma non habbiamo noi intefo à F* altre

dietro da Polibio, che i cấpi Flegrei furono molto ſpariofi, "ºggiºr cé:

pofciache giaceuano intorno Capua, & intorno Nola? Et թ0.

Diodoro Siciliano non appellò con lo ftesto nome i campi,

che fono intorno il Vefuuio : Et per fine il medefimo Stra- il cluan
* - - - - - - - - еflo

bone non riferì il credere di alcuni, i quali il concedeuano rifiutato.

al campo Cumano , le cui parole in latino fon queſte ? Nec -

defunt, qui Cumanum agrum ideò Phlegramiudicent appellari,

& gigantum ibi occiforum fulminibus inflista vulnera ignem

iſtum, aquafque ebullire. Et ancor lofteffo Geografo non fù

per queſta parte del medefino parere; mentre dir volendo,

che i Cumani da vna fomma proſperità, vinti in guerra da’

Capuani, caddero in vna afpriffima calamitä, della quale fi

e ragionato al ſuo luogo, riduste à fentimento hiſtorico la

fauola de' giganti nel feguente modo? Que de Phlegrats că

pis fabulantur,ac re ibi cum Gigantibus geſta,non aliunde vidě

tur orta, quàm quòd eam regionem ob foli virtutem multi cer

tatim fibi vendicarent. Adunque il campo Flegreo propria

mente non fù il Foro di Volcano, ò diremo la Solfataia, &

le parole di Polibio, & quelle di Diodoro hò già recate ra

gionando di Cuma.

Parerà nondimeno,che il credere del Cluueriopoffa effer Beache il nº
vero,ồ per cagione che diceuafi,hauer Hercole combattuto *: : C G (I) -

Propriamente nel Foro di Volcano, della quale opinione : ് iឌ្ឍ

non è verun dubbio,che fù Silio;& che effendoftato perciò ::::;

quel luºgo il proprio campo Flegreo,fe ne fparfe poi il no-:
mePer le vicine contrade, nelle quali anché appåriuan fe- ಸಿ di Vol

X/.r. K K 2 gni sºnº:

}

-
*
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gnidifimili eruttioni; è vero, che al folo Foro di volcano

per la oppoſta maniera fù ſpecialmente riftretto il nedef:

mo largo nomesſiche ò invna ò in altra guita, & quel Fo

ro,& quel campo, non furono più che vn luogo folo. Et in

vero fono anch'io di quetto dire, che il Flegreo, preſo ri

ftrettamente,nềal Vefuuio, nè à Nola perueniua; & ch'era

ancor minore dell'intiero campo,ồ territorio di Cuma; ma

ch'egli effendo dibiade feracistimo,laonde,come fù notaro

Mendiwene, da Polibio, i Poeti Greci col medelimo nome appellarono
egli fù ###! i cāpi più nobili,haueffe potnto egualmếte nello ſteſſo tem

娜{{., Po abbódar di fiamme,& venirne appellato. Foro di Volcano;

:::::" non potro Per qual fiuoglia argoinento efferne perfuafo gia

Leborz. mai. Ne il Cluuerio non douča di ciò anche áuuederfi per

fe ſteffo,ammonitone, nó folamente da Poeti,che chiama

/ rono.Flegreo.ogni nobil campo:mà affai palefemếte da Pii

nio Secondo in quelle parole del cap. I I del lib. 18.à lui beu

Polibio: & note. Buantèm autem vniuerſas terras campus circumcampa

ಶ್ಗ nus antecedit,tantùm ipſum pars eiusque Leboris(altrimente..

trati, s Laboriæ) vocantur,quem Phlegraum Greci appellant. Laonde

il proprio Flegreo fù per altro modo chiamato. Leborio. &

non già. Foro di Volcano; del cui fita farà bene hora di rí

CՇrCatC .

IL CAMPO · Ma lofteffo Plinio ancor facilmente ne toglie queſta fa

##39:9: tica, hauendoci dopo le fudette parole ſenza altra dimora.

常 #::::::dichiarato, chefiniuntur Leboris via ab vtroque latere con
cumz, es fulari,quæ à Puteolis,& que à Cumis Capuam ducit. Giaceua

Pozzuoli, adunque queſto campoverfo Capua di quà di Cuma, & di

Pozzuoli,alche i moderni autoriacconfenton tutti perfuaſi.

da queſta fteffafua defcrittionesi quali perciò han creduto,

che il Leborio(del Flegreo effi ciò tacciono)fù l'intiero cã

po,il quale frà le medeſime città è collocato; ne il Cluuerio

altro ne apprefe, hauendo ben riprefo Plinio d'improprie

tà di quel fuo dire con le feguenti parole. Mira quidèm defi

nitio. Sed hoc voluit: Leborias effe inter Capuam,& Puteolos, aby

vtroque latere vie Confularis , que inter ea opida firata erat. .

. . . „ Ma digratia,fe Plinio mentouòtrè città:Pozzuoli,Cuma,&

In Capua di Capua; & due vie, che vfciuano dalle due città mentouate
molto ſpatio |- • • A • • A-, * -

nºn pétue, nel Primo luogo,& di più diffe, che ynafola via era quella,

284&4* la qual conduceua in Capua:per qual cagionc à coloro pri
- IU3s ,
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ma,&vltimamente al Cluuerio,riftringer piacque quel par

lare à due città fole: cioè à Capua, & à Pozzuoli ; & pari

mente riitringer le fudette due vie per quel tratto intieroaſi

vna fola le quali per qualche ſpatio douean pure eller due?

Non poteaforfe effer vero,che il campo Leborio, rinchiu

fo da vn lato dalla via Pozzuolana,ch’e quella, che hò det

to à dietro,vederfi alle falde Orientali del Monte Gauro;&

appellarfi Campana:& riftretto da vn'altro lato dalla via Cu

mana, la quale dallato Occidentale del medefimo Gauro

vfciua di Cuma:non potea dico,fra queſte due vie egli col

locato,diftenderfi fin doue l'vna,& l’altra congiungeuafi in

vnavia fola, la qualfinalmente in Capua finiua: Čerto si. Plinio Se:

Adunque non altro che queſto, & ſenza veruna ftranezza, çº": ::

volle dir Plinio ; & di Capua fù il Leborio di molto ſpatio ಸಿನಿ ।

lontano Vien tutto ciò chiaramente confirmato daliáſpct- Čiuueris

to de’ fiti delle medefime due vie, & delle tre citta mento- rifiutato ,

uate:perciòche di Cuma fi perueniua in Capua antica con

dirittiffimo cãmino per vna via,laítricata di felci,di cui an

cor molta parte,benche interrottamente è rimafa, che fiat

trauerfa col fiume Clanio,hora appellato.il Lagno;& nel fuo

deltro lato,fuori i muri di Auerſa, che rimirano l'Oriente »

Eftiuo, hà la Citiefa di San Lorenzo Martire col Mona

ſtero de Monaci di S. Benedetto della Congregatione Cafi

nefe, la quale nelle antiche ſcritture del fuo Ärchiuio leg

gefi appellata per cognome.Ad Septimum. percagione della

lontananza difette miglia dalla medefima Capua antica--

Fra queſta Cumana via adunque,& quella, che pertrauerfo

vfcita di Pozzuoli feco fi congiungeua,volle dir Plinio, che

il Laborio era cómpreſo; il quale perciò dee riputarfi effer 4:f::::::

quel campo,che dalla lontananza di quattro miglia da Poz-醬

zuoli vien comunemente appellato. Quarto: con vocabolo, řó, :

nato da alcun fecolo à dietro ; & giace alle falde del Gauro

verfo Settentrione,fiche dalle fudette due vie,& dal medefi

mo monte guafi in vn triangolo riman chiufo.

Et può ſcorgerfi, che intieramente. conuengono à quel Le conditio:

campo tutte l'altre conditioni, che del Leborio Io ſteflo au- ni 4° ****

torç nelle paroleantecedencià quellech hổ già recate, con : ::
molta diligenza ci defcriffe; foi che frà lorófi ficcia noa มัน** :

difficii paragọne. Dei Lcborio diffe Plinio, che carpus est on a fºst:

2☾IX. |- fºbia

~
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fubiacens montibus,nimbofis totis, quidem XL millia pafuums

planicie.Gratia terræ eius (vt protinus foli natura dicatur)pul

uerea ſumma, inferior bibula, & pumicis vice fistulans. Áfon

tium quoque culpa in bonum cadit:crebros enim imbres percolat,

atque tranſmittit,nec dilui, aut madere voluit propter facilitatě

culture. Eadem acceptum humorem nullis fontibus reddit; fºd

temperat,& concoquens,interfe vite fucci continet. Seritur toto

anno panico femel,bisfarre;& tamen fegetes,quæ interquieuere,

fundunt rofam odoratiorem fatiua; adeò terra non cejat parere;

vnde vulgò diffum:plus apud Campanos vnguenti, quàm apud

cæteros olei fieri.Cofi Plinio del campo Leborio. Nè io con

Çº:gºº altre,che con le fue fteste parole faprei, & la fecondità, & la

forma,& la natura,& fopra il tutto la mifura del fudetto cã

men diuerfa pochiamato. Quarto più concordemente al vero dimoſtra

ampiezza, reipercioche di forma egli quaſi ouale , & da piccioli colli,

anzi da vn fol perpetuo colle intieramente cinto, del qual

giace come nel feno; contiene mifura non molto difuguale

da mille trecento trenta trè moggia noltre, & diece trente

fimi : quante moggia fanfi da quarantamila pafii antichi :

hauendolaio raccolta dalle relationi delle mifure de' pode

ri,che vi hanno i Pozzuolani , da quali diuifamente hora fi

poffiede, & raccontanfi della fua fecondità marauiglie nő

minori di quelle,che da Plinio,& da altri antichi del campo

Leborío vengon narrate.

Il ဖ္ရစ္တ/;"; Nè di altro campo,che del Leborio douette parlare il fu

鸞{fe“ detto fcrittore nel cap. 23. dello ſtello lib. 18. doue non ri

####åa ſtrinfe più ad vn cāpo di Campania,che ad vn'altrovna tā

f0. ta lodedicendo. Si fuerit illa terra, quam appellauimus tene

Plinio Sº- ram,poterit fublato bordeo, milium feri eo condito, rapbanus.his

蠶 ublatis,hordeum,vel triticum,ficut in Campania : fatiſq; talis

::::::::terra aratur,cum feritur. Et di qual altro campo crederemo,

rfcºntrati, che parlò Dionigi Halicarnafeo nel lib. I. in quelle parole »

& illuſtrati del ſuo interprere : Cui enim frumentarie terre cedunt campi,

qui vocantur Campani : qui non fluuijs, fed aquis cæleſtibus ri

gantur, in quibus ego vidi (douette effer egli dimorato in

queſta regione almeno per lo continuo ſpatio di vna Eſta

te,& di yno Autunno) arua vel trifera fementem aftiuam poſt

hybernam, čº autumnalem poſt eftiuam femen nutrientia. Et

parimente Strabone, che nel lib. 5. raccontò calor dల
l
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di alcun campo di Campania queſta fteffa fecondità, non

hauerà anche ragionato del medefimo Leborio ? Traditum

memoriæ ef (cofi fuona il fuo dire in latino) quædam Cam

panie arua toto a ino conferi : bis zea , tertiùm panico quædam

etiam quarto ſatu olera producere. Benche non deuotacere: Della quale

che per gran parte è queſta lode comune ad altri campi di ::::::

queita regione & ſopra tutti à quello,ch'al Leborio:ò dire- :“”

mo à Quarto, è più vicino, il quale appellafi il Gaudoinè ſi- campi della

mılmētē tacerò che il produrfi iui le rofe ſpótaneamëte da mojira cam

terreni non coltiuati,e ancor comune proprietà dellarghif pania.

fimo campo, perciò dettone ne paſiati fecoli con Francefe

fauella. Maggione delle Roſe; laonde al prefente corrotta

mente fi appella il Mazzone.com aſſolutonome.

Et ben del fito del proprio Flegreo mostrarono hauer ha- Fà il Fle.

uuta la medeſima opinione di Plinio Secõdo coloro,i quali greo ſpecial

apprefio Strabone nel lib.5.riferito à dietro, mentre fi è ra- e4"fºº?: . .

gionato del Foro di Volcano, penfarono (& par che quel:::::

Geografo fidello ſtesto fentire) cheil Flegreo non fu altro ā ‘:nji,

campo,che il Cumano;nè che in altra contrada della Cam- aurore.

pania auuenne la battaglia di Hercole co' Giganti: non do

uendo ciò intenderfi nè men dell'intiero territorio Cuma

nogma di alcuna ſua parte,& appunto di queſto campo Le

borio,il quale ne fu la migliore . Ma Diodoro Siciliano an

cora,fe tolto dal fuo dire lo ſcambio, ch'egli prefe della re

gione Cumana con quella del Veſuuio,attenderemo nel re

ito ciò che di quelcombattiméto nel lib.4.ci efpofe,in qual

altro luogo,che appreſſo Cuma,il campo Flegreo deſcritie: „... .

Il fuo racconto in latino è queſto. A Tiberi Hercules pro-Pliniº

festus per littus Italiæ ad Cumæum deuenit campum,in quo tra- င္ရစ္လူ႕း :”

duntfuiſſe bomines admodàmfortes,& ob eorum felera Gigan-## loro

tes appellatos. Campus quoque ipfe Phlegreus à colle, qui olim Siciliano .
plurimum ignis, infiar AEtnæ Siculieuomens, nunc Vefìuius rifcontrati.

vocatur.multa feruansignis antiqui veſtigia. Cognito Herculis

adučtu,Gigantes instrustis copiis omnes ei obuiam profećfifunt,

acrique commiſſa pugna (pollebant enim viribus)frunt, Dižs

adiutoribus fuperiorem Herculem muliisilloruminterfestis, eấ

regionem omniferitate purgaſst. Et appreſſo.Ab his locis versùs

znare profestus,opus exegit iuxta latum, quem Auernum appel

lant inter Mifennm,ơ Dietarchias propè salidas aquas, Prºfer
.pina--،2مXIX
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pine facrum.Fin quà Diodoro. Adunque Hercole dopỏ ha

uer combattuto co Giganti nel campo,che non douette ef

fere lõtano di Cuma,diſcefe al mare, & vi fabricò contro le

fue onde appretto il lago Auerno quell'argine,il qual fu poi

detto Via Herculea ; & Plinio non di fuo fingolar parere af

La cui fe fermò, il campo Leborio effere ſtato il Flegreo. Maio non

co"##. :::* poffo di lui non marauigliarmi, il quale hauendo refe varie

'' buone ragioni della fingolar feracità di queſto campo, ne

ேே. tacque fol quella de' fuochi fotterranei,da quali certamen

„eidimostra te riſcaldato hebbe,& tuttauia hà queſta facoltà, come dee

ti dal fuo crederfi,di temperare, & di concuocere l’humore riccuuto

ſteſſº "º" dalle piogge,in tal guifa, che non hà bifogno delle vicende

Plinio Se- del Sole perie variē ſtaggioni à produrre tante fementi v

dop.ha dopò l'altra in vn folo anno. Et creſce la mia marauiglia,
piamente- hauendone egli potutoprendere argomento dal fuo iteifo

notato. Greco nome. Flegreo; il qual nome da lui riftretto dalla

, ampiezza, credutane da altri, che il dilatarono fin al Ve

col quale- fuuio, ad vn campofol di quaranta mila paffi , ò diremo

perciº "º f? di mille,& trecento moggia, non farebbe potuto conuenire

*弥芯 ſpecialmente al Leborio, fe anch'egli in altiffimi tempi nó徽 f haueffe mandato fuori copiofe fiamme:nella guifa,che Pa

- rimente i fuoi vicini luoghi hauer fatto fappiamo.

Nulla feppe Main qual maniera cõ alquanto più faldo argomếto,che

*: gli :fi: non è queſto della Greea etimologia di quel vocabolo dal

:d :* verbo pabº. Phlego.comburoidimoſtrar potrờio, che quel

::::TĖle. cãpo da Greci detto à quel modo & da Latini per ignota

reo. detto, origine detto. Lebori e mandò fuori anch'egli in alcun tem

sboro : po fiamme;pofciache Diodoro ricorſe à gl'incendij del Ve
che fi: “? fuuio,& Strabone,&觀 autori da lui citati,potrebbero, an

preſſo Cuma zipaiono,hauer intefo della intiera contrada Cumana,ch’è

tuttauia vicina al mare ? Di più il medefino Geografo

nulla diffe di queſte eruttioni, nè di tali incendij, & riputò

fauole la guerra di Hercole co' Giganti, hauendola inter

pretata con fentimenti allegoricinel feguente modo. Que

de Phlegreis campis fabulantur, ac re ibi cum Gigantibus geſta,

non aliunde videntur orta,quàm quòd eam regionem ob foli vir

tutem multi certat mfibi vendicarent.Siche Euſtatio,Scoliafte

di Dionigi Aleflandrino, chiofando quei fuoi verfi, in cui

fi ragiona della Campania,& feguendo il credere del medc
-

-
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fimo Strabone,con più aperto direintieramente negò; che 4nsi alcuni

queſto campo fuffettato detto. Flegreo, per cagione delle » :::::::::: “

fue fiamme hauendo ben confentito, ch'egliad imitatione "*"

del campo Flegreo della Tracia,hebbe vn tal nome. Le fue Eustatio

parole in latino postono effer queſte: AEmulatur her tellus Sceliaste di

(intende della Campania) obfui praſtantiam, ac propterea de Dionigi

ca contenditur. Hintferturin ea Phlegreum eſſe campum,quẻ- ^::::::

admodum eftin Thracia; eademque, que de Gigantumpugsa in ತ್ಗ :

Thracia, ibidem , quòd opportunus oppugnationi locus fit,conti- fcantrati,

giffefabulantur.Eft & Phlegra in Sicilia, non ob fimilem cau- -

fam ita dičia, ſed quòd igne,& calidis aquis abundat. Nè l'altro

antico Scoliafte di Pindaro fopra la ſua prima Ode de' Pi

tij,nella quale quel Poeta finfe giacer ſepolto il Gigante Ti

foue in quel tratto di paeſe,che dalla Sicilia peruiene in Cu

ma,& per gli fteffi luoghi ſpirar fiamme, pensò,hauer Pin

daro propriamente intefo delle eruttioni del territorio di

Cuma,delle quali vedea tacerfi dà ogni altro autore: ma ri

corfe à gl'incendij della vicina Iſola Pitecufa, hoggi detta º

Iſchia.dà lui non distinta dalla fua congiuntiffima Iſola,

chiamata. Procida: dicendo, fe in latino fi voltino le fue pa- Scoliaste

role, in queſto modo.Confiat non ipſam Cumam ignem emit- :darº

teresſed que Prostyla (dee ſcriuerfi. Þrochyta.) vocatur, quam "*"

etiam Pithecuſas appellant.Et Polibio,come fi è più velte no

tato,non ci ammonì nel lib.3.efferfi da’ Poeti appellati. Fle

grei.i campi apprefio Capua,& appretio Nola, con vocabo

lo comuné à ciảfcun nobil campo? Adunque l'antichiffima

eruttione,ch'io propofi del noſtro peculiar campo Flegreo,

ò il diremo Leborio, ch'à gli antichi fù del tutto naſcolta ,

non può dalia fola etimologia del fuo nome rimaner baſte

uolmente dimoſtrata.Ma in vero i fudetti autori effendo fta

ti,altri intenti ad accettare, altri ad interpretare con alle

gorici fentimenti la fauola della battaglia di Hercole co'

Giganti,non han perciò poſto mente : nè che per ogni mo

do non farebbe ſtato detto. Flegreo.queſto campo, s egli in

alcun tempo non haueffe abbondato di fiamme : nè che di

alcun ſuo paſſato incendio appariua pur qualche ſegno; del

quale (nè il negherò) fe dalla freſca eſperienza del Nuouo

monte più volte mentouato, io non fuffi ltato fatto accor

toperailuentura nè mendi effo camponè del monte Ga"
X HX. L l l'O2
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Aľon hauen

done ºffersa cini luoghi,hauerei tal cofa giudicata. Et è il fegno, ch'io

ti i fegni ,

she ve ne fº

те гітаў.

*

ro,come hòfatto, nè come ancor farò di alcuni altri lor vi

dico,la ſua canità di quella del ſudetto Gauro,uốn che del

la cauità del monte Nuouo,à molti doppi maggiore;dou6

do anche la ſua eructione effer vfcita dàbocchè moltomag

giori;per la qual maniera parimente auuenne ch’egli rima

fe cinto dà ogni lato, come à dietro notai, dà vn perpetuo

collegal quale dal lato di Pozzuoli fono cõgiunti verſò Oc

cidente il medefimo Gauro, & verfo Oriente i colli Leuco

gei,de quali ragionerò di qui à poco; fiche dà quel fuo la

to non può entraruifi fuorche per vn folo adito, chiamato

dalle genti del paeſe.Vadiferra.in cambio di dirfi intieramë

te Kado di Serra; che vado.appreſſo loro fignifica alců palio

ftretto,&.Serra è la fommità di alcun monte,la qual diſtefa

per lungo tratto,rappreſenti la forma di vna Seca,che dicefi

ancor. Serra. Et douette quell'adito efferui ſtato aperto, al

l'hor che la prima volta vi fù diftefa la fudetta viä Campa

na,la quale dà quel luogo comincia à cingere dà vn ſuo lato

queſtocampo Leborio,ò dicafi Flegreo; potendouiſi nel re

ito anche entrare dà altri fuoi lati,che nõ ſon cinti più che,

dà quel fuo fteffo colle,difcếdendouiſi da vicini cāpi;la fre

quente coltura de' quali vi hà aperti altriaditi in più modi.

Di queſta forma adunque è il campo apprefio Pozzuoli,ap

pellato. Quarto. il qual fermamente è il Leborio di Plinio,

che à Greci fù il proprio Flegreo:ben conuenendogli, & di

sampo,& di Flegrco il nome: quelche congiuntamente:ne del

campo Nolano,nè del Capuano con Polibio:nè dell’intiero

Cumanơ con Diodoro : nè del monte Vefuuio:nè del Foro

di Volcano,ò diremo della Solfataia: nè del monte Gauro:

ne di qualfiuoglia altro luogo,dà cui fi fappia,ò fi creda ef

fer vfcite fiamme, può molto propriamente affermarfi. Nel

reſto il Leborio non effendo ſtato maggior campo di quel

che dà Plinio ne fù dichiarato,fi fparfe il fuo nomepoi cor

rotto in quello di Liburia,perquel campo intiero, che à fe

conda del fiume Clanio, hoggi detto il Lagno, difcende dà

Acerra verſo il mare, di cui Atella per alcun tempo fù qua

fi il capo. . .

Mafe il vicendeuole, et cotanto pari effempio del monte

Nuouo del monte Gauro,& del campo Flegreo, ci hà infe

- gnato»
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gnato,che di effi,& de loro incendij dee hauerfi vna mede- GLI STRV
ima opinione: qual cofa creder:noipotremonon folaméte :I,doue ٔههد

del Foro di Volcano, che fi appella. La Solfataia; la cui caui-:黛

tà ancor chiuſa dà vu perpetuo monte, doue non fi entra » imană; 5.

che per vn folo adito,fattoui per opera humana & le fue Per- »e,

petue,benche picciole fiamme,non ne danno altro à penſa

resqual cofa,dico, creder potremo del luogo, appellato. Gli

Struni. &.Aftruni;ch’è frà Napoli,& Pozzuoli, done fono le

cacce Regali, in cui parimente vedefi la ſteffa cauità, & il

fuolo è fulfurec, & vi forgono fonti di acque calde? Certa

mente Bartolomeo Fatio,fon già ducento anni,quando ve-Bartolo:

duta ancor non fi era la pruoùa del mõte Nuouó,cô accor- "º Fatiº

tezza maggiore di tuttigli antichi n’hebbe la medeſima." ,

opinione in quelle parole del lib. 9. de' Geſti del Rè Alfon

fo primo. Locus,dice egli , Neapoli ad quatuor millia paſſuum

proximus,quem vulgo. Liffrones.vocant:nos vnum è Phlegreis

sampis ab ardore nuncupandum putamus.

Et del Lago Agnano non deueremo noi anche dir que

ftofteílo : il quale è vicinistimo di fito al fudetto Aftruni, 7E LAGG

& non men che il lago Auerno, di cui diffe Strabone,che » :AN0

includitur ſuperciliis restà fursàn ematis,& vndique preterquả : :

in aditu imminentibus,è nel fenodi vn monte, del qual naſco- nofà:::::

no alle falde nella fua cauità acque fulfuree,& calde? Io di da alcuna

ambidue queſti laghi hò vna fola opinione, non diuerfa da “rutttøne,

quelche hò detto pur hora del medefimo Attruni, & prima

del cấpo Flegreo, & del monte Gauro hò giudicato;perfua

dendomi, che ciaſcun di eſii in varij tempi fiù aperto dà al

cuna ſua peculiare eruttioae, & impeto di fuochi fotterra

nei,che le parti interiori più leggiere ne sbalzò più lontane,

& men lontane le più graui,dalle quali rimafer cinti; fiche »

l’acque intanto,agitate da terremoti,& afcefe in quelwano,

vi ſtagnarono nell'vn luogo,& nell’altro egualmente in due

laghi.Et in confermatione del creder mio, laſciando di fer

uirmi dell'effempio degli abbondantistiimi torrenti di ac

que, cacciate dà queſta vltima eruttione del Vefuuio nel

l'anno 1631; le qualife fofferfi incontrate in alcun luogo,

chiufo, niente meno farebbero in vn lago ſtagnate ; in noņ

molto điffimil modo & Pithecuſas (fon parole di Plinio

Secondo nel cap.88.del lib.2.) in Campanofinu frunt ortasi

XIX. - L1 2 37701
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mox in his montem Epopon »cum repentèflamma ex eo emituir:
1i sui prefer fet, campeſtri æquatum planicie : in eadem z9- opidum bauſtums
ge蠶 : profundo, alioque motu terrestagnum emerſiffe, cº alto prouo

皺d. lutis montibus 3 inſulam extitife Prochitam. Dee bên poi

, riputarfi di molta antichità queſto lago. Agnano : benche

dà più antichi il ſuo nome fù del tutto tralafciato; il quale »

ne tempide’noftri Normanni leggefi detto latinamente,.

Anglanis. Et nella fteffa, ò in poco ditterfa maniera par che

fù inentouato da S. Gregorio Magno nel cap. 4o. del lib.4.

s.Gregorio de' fuoi Dialogi,doue egli racconta,che S.Germano,noftro

Magn ilius Capuano Vefcouo, & cittadino,vide l'anima di Pafcafio in

醬పీ Thermis Angularibus;le quali Termecomunemente ſon col

* locate appreſſo queſto lago; & in altri fuoi codici vengon

dette.Angulane: ch'è nome più vicino à quello, che ne vfa

rono i fudetti Normanni, & n'è tuttauia in vfo:effendo an

che ſtato chiamato in modo latino. Anglena. då Herchem

perto nel Num. 61. della fua Hiſtoria de’ Principi Longo

bardi vn picciol riuo, il qual trafcorre dallato Settếtrionále

di Capua,di là del fiume Volturno, che volgarinente fi ap- -

pella l’Agnena.Ma fe nel modo,raccontato da Plinio, i mỗ

ti nafcer fogliono,& poifuanire,fiche ne' campi taluolta ri

torna la prima lor faccia, credere ancor potremo, che nel

campo Flegreo, chiamato Leborio, fùal principio vngrair

monte,& che nella fteffa maniera potrebbero altri monti,di

ſimil natura, anche del tutto annichilarfi; delle quali, & di

altre mic congetture in queſto fubietto de' naturali incen

dij della noftra Campania,io già altra volta trattai in vn

miofrettolofo Diſcorſo, non riputato poi indegno del fuo

appiaufo, che ne finto effer foleua, nè appaffionato,dal lo

datistimo per le fue molte virtù,& nobile eruditione Pietro

La Sena. Mahormai è tếpo di feguir la noſtra defcrittione.

XX. Monti Leucogei. Sepolcro di Virgilio. Grotte

Pozzuolana,in cui diſcendeua incerto lume.

I MowTi Appreſſo à Pozzuoli nellido parimente del mare, & dà

I. EW90-_ Strabone,& dà Plinio Secondo,ch’hò recati in altro propo

覺鷺 fito à dietro, & dà ogni altrofcrittore vien Napoli colloca

::"*" tajalla quale dalla fidestacittà fi perueniuaper ಡೊಣ್ಣ vie:

-
- , l’Vild
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!’vna diftefa nel lato de’ monti Leucogei,ch’è verfo Mezzo

giorno: l'altra ricauata nelle vifcere del monte,già có Gre

čo vocabolo Ilavsiavzrºs. Pauſilypus ; & hoggi. Pofilipo.ap- |

pellato; in alcuna delle quali fu ilfepolcro del famofiilimo -

Poeta Virgilio; fiche de medefimi colli prima,& poi della

fudettagrotte: mà di quel fepolcro per l’ambiguità, ch'hò

del fuofitomi cốuerrà nel lorframezzo ragionare.Et affer

mo io,che l’antica via di Pozzuoli in Napoli,di cui fi è par

lato altra volta con l'occaſione dellavia di Domitiano, era

diftefa à lato de monti Leucogei; percioche me ne da índi

tio il ſudetto PlinioSecondo nel cap. I 1. del lib. 31. il qual

deſcriſſe quei monti frà le medefime città, mentre parlò di

alcuni fonti,chiamati anche. Leucogei.dal lor nome,dicendo.

Leucogei fontes inter Puteolos,& Neapolim oculis, & vulneri

bus medentur.Et nel cap. I I del lib. 18.doueragionò del mo

do di compor l'Halica,fcriffe cofi. Poſteà admiſcetur creta–,

que tranfit in corpus, coloremque,ch teneritatem affert. Inueni

tur hæc inter Puteolos,Ớ Neapolim,in colle Leucogeo appellato.

Et appreffo. In eodem referitur & fulphur, emicantque fontes,

Oraxi ( il Cluaerio legge.emanantque .& vorrebbe cancellar

la voce.Oraxi.la quale à nulla gioua) oculorum claritati, &

vulnerum medicine,dentiumque firmitati. Anzi quetti monti furon poſ:

comprendeuanfi (non faprei dire,fe intieri,ò molta lor par-dafi áa: Na

te) nel territorioNapolefano, eiiendo anche stati poſeduti”“”“

da medefimi Napoletani,da quali Auguſto per prezzo ot

tenne, che i Capuani à far l’Halica fi foffer potuti feruire

della creta, che in effi nafceua : come lo ſteſſo autore nel

fudetto luogo racconta in queſte parole. Extatque Diui Au

guſti decretum,quo annua vicena millia Neapolitanis pro eo nu

merari iuſſit è fiſco fuo,coloniam deducens Capuam ; adiecitque

cauſam;quoniam megaffent Campani Alicam confici finè eo me

tallopoffe. Potrebbefi di quà credere,che per queſta cagione

paſsò poi alcuna parte di queſti colli nel dominio de Ca

puani,& che perciò il medefimo Plinio nel cap. 15. del lib.

35. parlando del folfo, che ineffi detto hauea ritrouarfi frà

Napoli, & Pozzuoli, defcriffe i loro confini in queſto altro ii Ciuperio

modo. In Italia quoque inuenitur in Neapolitano, Campanoq;器μό

agro collibus, qui vocantur Leucogai. Ma al fudetto Cluucrio:ੈ।

legger piace.Puteolamoque in cambio di Campanoque la qual re.

A. · · e purهک
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N è pur troppo ſtrana mutatione;&io anzi crederei,che fenza

veruna ſtranezza potrebbe leggerfi. In Neapolitano Campa

nie agro, sbandito il que . aggiuntoui fermamente da co

piſti, dopo che hebber cambiato il Campanie.in.Campano.

1L SE POL- Ne men del fito del ſepolcro di Virgilio io polio accon

982 24, fentire alla nuoua opinione, propoſtaci dallo ſteſſo Cluue

ទ្វ颁 rio,il quale negando,douerfi dar fede à Donato, che dille,

mzn:: h2- elfer quel Poeta per commandamento di Auguſto ſtato fe

to creduto polto à lato della via, che portaua di Napoli in Pozzuoli,

alle falde-º ſtimò, che il fuo honumëto nõ fù appretio la Oriental boc

:::* ** ca della Pozzuolana grotte nel monte di Pofilipo, doue »fииiе, v - - - |- - - |

anche dà tutti i moderni,dalla teſtimoniãza di Donato per

fuaſi,è ſtato fin hora creduto: må il riputò nell’oppoſto lato

di Napoli verfo il monte Vefuuio;penfando poterficio rac

cogliere da feguenti verfi di Statio nel Carme 4. del lib. 4.

delle Selue,in cui ſcriuendo egli à Marcello parlò di fe ſteflo

in queſto modo .

3 » – En ego met ſomnum,ch geniale fequutus

*, 33 Líttus, vbi Aufonio fe condidit hoſpita portu

93 Parthenope,tenues ignauo pollice chordas

39 Pulfo; Maroneique fedens in margine templi,

33 Sumo animum,c} magni tumulis accanto magiſtri :

Et appreſſo. -

» Hec ego Chalcidicis ad te, Marcellefonabam

», , Littoribus , frastas vbi Vesbius egerit iras.

Alli quali cofi foggiunfe.En vt difertè teſtamur, fub Vesbio,

fiuè Vefuuio möte, qui ab Orientali vrbis pårte eſt,Virgilii fuif.

fe monumentum cum templo appoſito. Notandum autem maxi
-mè,quòdStatius ait, fe littus fequutum, &in littore magni tuمک

mulis accantaſje magiſtri, fedentem in margine templi eius: non

verò per iuga montium reptaffe.皺 via Puteolana, non per

Fà dall’al- iugum montis,neque per littustendebat,fed introrſus per cryp

pro lato di tam Neapolitanam. Cofi il Cluuerio. Maegli à queſta volta

vapet ver fi ſcuopre,effer troppo feuero interprete delle poetiche for

/*****“ me dei dire, & da Poeti è troppo rigido effattore dinarra

tioni hiſtoriche, le quali ne modi tenuti da medeſimi hi

ftorici fogliono anche taluolta defiderarfi, Forfe Statio an

cor çõueneuolmente nő hauerà potuto ragionar à quel mo

do,ſe quel ſepolcro fia ſtato nel luogo, in cui Donatº ilde:

· - fcriſle:
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fcriffe:Le fue parolefon queſte. Voluit fua ofja Augustus Wea- Renato ..

polim transferri, vbi diù vixerat. Et poi. Translata igitur i lju 嵩ႏွစ္သစ္လူ႕

Augusti eius offa Neapolim fuere, ſepultaque via Puteolana in- :#####

tra lapidem fecundum. Certamente quel Poeta, come ad vſo Čiuuera

poetico chiamòfuonare il poetare;& per dichiarar,che ſcri- rifiutato, &

ueua dimorādo in Napoli,fua patria,diffe di fuonare à piede notatº

del Vefiruio, il che far pur douea chiufo nel fuo ſtudiuolo

in fua caſa in tếpo nè men ſicuro dà ogni timore della erut

tione di quel monte; cofi con poetica metafora, & con leg

giera alteratione:non già confeuerità hiſtorica: potè dire,

che ſcriueua i fuoi verii, fedendo appreſlo il tumulo Virgi

liano;hauendo in buon linguaggio voluto chiamarfi fuo di

fcepolo,& imitatore. Ben mi marauiglio, che con la mede

fima arditezza:anzi con alquanto minore:il Cluuerio di quà

anche non conchiufe, che in Donato douea leggerfi. Via

Herculanea: s’egli in Plinio per fua nuda congettura legger

volea. Puteolamoque in cambio di Campanoque. Et mi mara_

uiglio ancora,che di quella via Pozzuolana, in cui credefi

hauer Virgilio hauuta la ſua ſepoltura,habbia detto,ch'ella’

nõ fù à canto al mare; fe la fudetta oriental bocca della fita

grotte fi apre,doue quel Promontorio fi congiunge à terra

ferma& per lo lido del mare dà quel lato in Napoli fi per- Pereza, zen.

ueniua. Ben più toſto(douċdofi del fito di quel fepolcro có- per alır. .

tro la presẽte comune opinione dubbitare)fi potrebbe,sẽza Juºhto dub

riprender Donato di faifo,dir ch'ella fù à lato di quella via, "/*

di cui fi e altre volte ragionato, che di Pozzuoli per Anti

gnano frà terra portaua in Napoli ; & effendo ſtata rifatta , -

più volte frå ło fpatio di non molti anni,douerte effer mol

to frequente; fiche può molto conueneuolmente crederfi ,

che vn Poeta coſì famofo vi halieffe hauuto il fuo monu

mento;nel qual tempo,chi ne afficura,che quella grotæ cra

ftata ancor compita,la quale in vero nè dal medefimo Do

nato fü mentouata? Nondimeno habbiano per me ripofo

nel luogo creduto da ogni altro, l’offa di Marone ; che non ·

farò io,che resti delufa la gloria di Giacomo Sannazzaro, -

il quale meritetoimente fù detto dal Bembo, che à lui fù

altrettąnto vicino di ſtile, quanto difepoltura.

Ma della me efima grotte Pozzuolana par ch'habbian

difcordemente l'vn dall'altro, & anche dal vero, parlato

Χ.Α., Stra--
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## T Strabone, Seneca,& Petronio Arbitro, della quale percié

#őz##o... imºd:fni handi certo hauuta fallace opinione. Gi'inter

ŻYn wap, Preti di quel Geografo, Guarino Veronefe, & Guglielmo

li ,creduta- Silandro credettero,ch'egli non intefe di altra, che di que

fºrre Fate, fta grotte nel lib.5:hauendo refe latine le fueparole, nelle »

quali ragionaua de' Cimmerij, che credeuanfi,hauer habi

tato ne luoghi fotterra appresto il lago Auerno,nel feguĉ

te modo. Noſtra tempeſtate (queſta è la verſione del Silan

dro accettata dal Cafaubono) cum fyluam, quæ circa Auerni

fuit,cecidiſſet Agrippa,& loca edificiis occupata effent, astuſque

infra Auernum Cumas vſque cuniculus, omnia iſta fabulas effe,

liquidà apparuit;cum quidam Cocceius, qui cuniculum ilium du

xit, & alium à Putiolis ad Neapolim fuper Baias tendentem

(Guarino volta con altra forma di dire. Que ex Dicearchia

exċat Neapolim ad Baias) ferè fequutus fit fabulam iftam de

Cimtmerijs,modò relatam; acfortafje etiam loco huic анtiqна соп

fitetudineputauerit conuenire, vt perfoffas vie ducantur.Ma il

Clutierio parlando anch'egli del lago Auerno hà per fer

mo,che quella claufula. Et alium à Putiolis ad Neapolim fit

per Baias teidentem. vi fia ſtata aggiunta di fuori dà alcun

copilta:quippè,dice egli,quàm Baie citrà Puteolosfint, qui hic

- cuniculus eſfè potuit à Puteolis verfus Neapolim fuper Baias

H9luuerio tendens ? Et di più con buone conſiderationi dimoſtra, che

"ºººtº: vn tal detto non potè vfcire dalla penna di Strabone : qua

propter,foggiunge omninò ſtatuenium, locum illum à ſciolo ex

* fcriptore gloffèmatio effè frdatum. Io nondimeno penfo, che
Fà altra » - - - |- -

3: elfendo affai vero, che non polfa quel Geografo hauer det

pezzuoliad ta tal cofa della grotte di Pozzuoli: non debba nè men ri

effa Baia. putarfi , che il fuo teſto fia ſtato dà altri alterato à patto

veruno;percioche egli iuiragionò di altra grotte,la qualعب

i Pozzuoli in Napoli; mà di Pozzuoli alla cittàفملstraboneit.non gi

fastrăro ." nuoua, che à quel punto,per teſtimonianza del medeſimo

Guarino autore,in Baia tuttauia fi fabricaua, fù dà quel medeſimo

Ye:ne :: Cocceio,autore della grotte Cumana,ricauata . Nè sò co

nae il Cluuerio non fe ne fuste auueduto,il quale ben fi auui
& ii ឆែ - - - - -

de,che altre volte (v[erò le fue parole) ipſe Strabo in defcrips .
:ເo . ,． （2:1. |- - - -

tione vrbis Neapolis, vbique habet vnica voce. i Ntázºals Å

Νεαπόλεως, τη Νεα τέλει . at illic gt . επί νέαν πόλιν. Μa della

nuoua città,a' fuoi tempi edificata in Baia,ch'altronô furo

-
IlQ

-
*
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no,che fontuofiffime ville, anche deſcritteci dà Giofeitº

Hebreo, che fi è recato al ſuo luogo, ragionò,trattando di

Napoli, inqueſto modo: Apud Baias noua vrbs conſtruitur »
non minor Puteolis,alijsfubinde ſuprà alias regijs villis ibi edi

ficatis. Alche il ſuo contetto è affai ben concorde percioche

iui fi parla, che intorno il Lago Auerno fecerfi quelle fue »

grotti då Cocceio.

Màrefa per queſta maniera astai manifeſta la fentenza di F* #eferitts
Strabone,la qualdà fuoi ſpoſitori, non diuerſamente , che º ್ರ али

la Cumana cổtrada dà quel Cocceio erafi fra intricate grot ::::::::
ti, volendo effi tuttauia aprirla, inuiluppata; come faremo :,,che ตัดซ 2

poi di quell'altro fuo dire, in cui egli ragionando ſenza al- al preſente :

cuno inuiluppo della notiffima grotte di Pozzuoli,appella- “grºtte, di

ta anche. Napoletana.chiamò la ſua lunghezza di móſtifta- ::::::::
- - - - - -

- "T", : 2 : chiamata_,

dij,la quale diffe il Capaccio, che non contiene più di fei- zní:Na

cento paffi,che fan fol cinque ſtadij, nè meno intieri : Les poletanz,

fue parole in latino fon queſte. Eſt & ibi foffa occulta,per mð

tem Putiolis,ac Neapoli interpoſitum,affa,eodem modo,quo aliä

Cumas versùm diximus fulffè dustam;viaqueſtadiorum multo

rum longitudine aperta eftin qua decedere occurrentia inuicem

iumenta (nel Greco ĉ. Závytsi, che altri voltano.currus.) pof

fint. lumenque paſſim incifis in montis fuperficiem imminentem Strabone 2,

fenestris iustam fais altitudinem demittitur. Aggiungafi, che :::::.*
Beniamino-------------:م.د..

Seneca nella epift:57.difie, che nihilillo itinerelongius: Et di:

più che Beniamino Tudelenfe,digente Hebreo,nel ſuo Iti- rifcontrati.

nerario,benche ò per fuo errore di memoria, ò del fuo co

piſta (non già crederò del ſuo valorofo interprete Benedet

to Aria Montano) la defcrilie lunga di troppo fconueneuol

numera di miglia:nondimeno non ci permette,che non più

che di cinque ſtadij la fua lunghezza effere già ſtata cre

diamo.Le fue parole appresto il fudetto fuo interprete, mê

tre racconta,che di Pozzuoli peruenne in Napoli, fon que

fte. Illinc profetiis, quindecim milliarium via fub montibus cö

ficitur ; efique opus à Romulo Romanorum primo Rege fastum

propter metum Dauidis Regis Iſrael, Ć” Ioab, Dauidici exerci

tus ducis fumni. Queſto hauer temuto Romulo del Rè Da

uide,era ben nel reito vna fauola,che verfaua in bocca del

le vecchiarelle Hebreedi queſta regione; effendo ſtato pur

troppo grande interuallo di tempo frà l'vn Rè, & l'altro : |

.XX, M fra qiiall
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quando anche ogni altra antica,non men facra,che profanż

I quali non hiſtoria, non ci ſcoprifle la falſità di vn tal racconto. Mà il

"::::::::: fudetto Seneca,il qual coli ben fi concorda per quelta parte
J***"":"" coldire di Strabone, quanto è poi da lui diuerſo in tutto il

:: retto: Egli raccontando nella citata epiſtola vn ſuo viaggio

aikun lume, di Baia in Napoli per queſta grotte, la defcritie del tutto

oſcura,dicendo. Cum Baijs deberem Neapolim repetere, facilè

credidi,tempeſiatem effe, nè iterùm nauem experirer. Sed tantùm

luti tota via fuit, vt poljem videri nihilominus nauigaſje. Totum

athletarum fatum mihi illo die perpetiendum fuit. A ceromate

nos hapbe excepitin crypta Neapolitana. Nihil illo carcere lon

gius: nihil illis faucibus obſcurius;quæ nobis praſtant,non vt per

tenebras videamus:fed vt ipſas.Ceterùm etiam fi locus haberet

lumen puluis auferretin aperto quoque res grauis,& moleſta—.”

quid illic,vbi inter fe volutaturizº cum fine vllo ſpiramento fit

incluſus,in ipfos,à quibus incitatus eſt,recidit : Duo incommoda

inter fe contraria fimul pertulimus, eadem via, eodem die: & lu

to,& puluere laborauimus. Aliquid tamen illa obſcuritas : quod

cogitarem dedit. Et apprelio,la fteffa ofcurità molto più in:

culcando,foggiunſe,che vfcito dalla grotte, rursùs primũ

conſpettum reddite lucis,alacritas incogitata redijt. Nè in quc

Ne men fe » fto folo par ch'ella fù molto men commoda di quelche nº

fºn ºso for fù deſcritta da Strabone; percioche credefi per cagion della

:: fua baffezza hauer parlato Petronio Arbitro in vn frammë

“ to in queſto modo.Satis confiaret,eos, niſi inclinatos,nonfolere

tranſire cryptam Neapolitanam. Non cammina adunque fen:

za intoppi di altri antichi ſcrittori ciòche quel Geografo ci

diffe di queſta grotte, che per effa col fuo proprio baiteuol

siebe alcu lume,& anche ſpatioſamente fi camminaua.Di ciò auuedti

ni moderni tofi il Lipfio,& annotando quelle parole di Seneca. Nihil il

:::; lis faucibus obſcurius per conferuar vera la fentenza di que:

#": ftofuo autore,cofil'eſpoſe,& fi studiò renderla concorde có
cipio fù lu- |- |- - * -

„naf, , e quella di Strabone. Fauces,anguſti tranfitus etiam vocabanth”

fºi fura. nè quis de aditu capiat, qui certe illufiris. obſcuritas autem bie

tempore Senecæ,& denſe tenebre,vt ofiendit: non æquè Strabº

missid eſt Tiberij. Oportuit hæc luminaria obstrutta euo, aut ne

gleffa fuiſſe fi tầm denſe tunc tenebræ. Et fù anche della ſtella

ºpinione il Cluuerio;nè ogni altro autor moderno,che hab:

bia offeruata queſta lor varietà,ad altra, che à queſta afiai

- facil



D I S C O R S O II. , 2 75

facil maniera di concordargli hàin verun modo penfato. Il

Capaccio fimilmente nella medeſima guifa giudicò di quel Bt altri ;

detto di Petronio,laonde il chiosò con queſte parole. Bue º "ella 2°

fi vera iudicanda fuerint, crypte eo tempore tantam cernimus :::" ::

humilitatem,vt niſi inclinati, tranfire adeuntes non poffent : do- ്il്

uendo effer ben marauiglia,che fi fuffe poi attefo å renderla

con molta fatica più ſpatiofa: & di renderla di nuouo con

maggior faciltà luminofa,fi fulle tralafciato.Mà s'io non er- La qual fa

ro,ne della fentenza di Petronio,nè dell'antica altezza della fempre ca

Napoletana, òdicafi Pozzuolana grotte,côuien dubbitarfi; :::: ** **

per la quale,nõlgià non poteafi, cöme dice il Capaccio:mà "“

non foleafi paffarin altra guifa, che à capo chino; & parmi

feorgerne la cagione in quelle parole diSeneca, che il tur- petroni,

bine della commoffa poluere in ipſos,à quibus incitatus eſt,re- Arb itu.

cidit, fiche era bifogno d'inchinar il capo, per riceuerne nel ſtrato il Ca

volto minor noia. Et ci ſcoprirà il medefimo Seneca frà le głºsiº ri

denfiſſime tenebrenon già di questa grotte, madeila noti- "º"

tia fua,qualche baſteuollume,per lo quale ella non debba »

crederfi, ch’era diuenuta frà l'età di Strabone,& la fua; ciò è

frà lo ſpatio di pochi anni,del tutto ofcura; & ch'ogni cura

di riaprirui il lume in tempi chiariffimi vi era ſtata trafcu

rata,Et di quali altre fauci; ò bocche volle egli intendere ; g. anca,颅

che delle fineltre,di cui parlòStrabone, onde diſcendeua nel iệpre lumi

filo chiuſo il lume ? .Que nobis præſtant (fono le fue parole) f.

non vt per tenebras videamus (adunque eran pure ad vfo di ·

fineſtre) ſed vt ipſas. Il Lipſio, che le apprende pergli ſuoi |

ftretti pasti,affaticãdofi di concordarlo con quel Geografo,

lo sforza à cốtradirgli maggiormente;dal qual fi era detto,

che la fila larghezza era bencapace di due carri. Et ſe tutta

uia Seneca foggiungếdo,che etiam fi locus haberet lumen,pul-Seneca, più

uis auferret:par che negò,che per le fue fineſtre vi difcende- ಸಿನಿ點

ualune averun patto nel chéin vero contraditie à Strabo: :::::"
nt : egli fi fcorge,hauer tutto ciò detto per vno ingrandi- cole rifiuta.

mento,& fecondo il fuo coſtume, per prenderne materia di to. -

viuezze , & di motti; la qual cotanto denfa ofcurità poi gli

fuffe ſtata cagione in quel cammino di vn fuo molto filfo -

penſiero,come nel reſto di quella ſua epiſkola eſpoſe.Mà l'al- henebe 4:

tro con vndir piano,qual conueniua al ſubietto di cuiferi- :...,"“"

lieua, non ci nafcofe co lumi del dire quello, che nel retto "”

XX· . - M m . 2 per
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per l'altezza del grofio del monte alquanto debile, & dalla

poluere rintuzzato, douea per ogni modo rilucerui dal cie

io - Ingrandi ancor Seneca più del vero,per quel medeſimo

fuo fine di vfar motti,il loto della via,che fatta hauea di Ba

ia;fiche perfilafe al fudetto Lipfio, non di altra hauer anche

Statio intefo,la quai poi fù rifatta da Domitiano: douendo

quel Poeta hauer parlato ſpecialmente di quella ſua parte,

che di Cuma in Sinuetta perueniua, nel qual tratto arėnofo,

come egli diffe,

ɔɔ Etplebs in mediis Latina campis

- ɔɔ Horrebat mala nauigationis

Eſendo ben per cagione delle paludi Liternine, delle lacune del fiume_s

'ಸಿ:: * Volturno , & degli ſtagni del Saone. Et vn tal modo, tenuto

:::::::: da Seneca di amplificar oltre ogni modo il fuo difaggio di

guanto, i. quel cammino,che intiero non giunfe alla lūghezza di do
· ↑ᎭóréᏍ dici miglia,non cilafcerà dubbifare ch'egli non con minore

hiperbole difie della ſteffa grotte,che nihil illo carcere lögius;

la quale ben moſtra di effere ſtataal principio di yn miglio,

fiche Strabone potè appellarla di molti ſtadij, fcorgendo

fene ruinata gran parte dallato verfo Pozzuoli ; & fol dà

Beniamino Beniamino Tudelenfe, fe per auuếtura le mifure Hebraiche

ti non furono purtroppo minoridelle Latineò per ſuo errore
di memoria, ò certamente del fuocodice,farà ſtata deſcrit

ta di quindeci miglia troppo fconueneuolmente.
-

- XXI. Palepoli, di Napoli due città, ở vn Popolo. Pale

poli al principio chiamata. Partenope: nome poi

/cambieuole con Napoli. Loro fondatori, loro

|- Ati, Napoli piaceuol otio de Romani, lor

Colonia per honore .

Napolr, . Mà già,ỏ per queſta grotte » ò per l'altra più aperta via,

:nb, ai ‘ fiamo peruenuti in Napoli:città, la quale con marauigliofo

mita età , , raffronto de fuoi auuenimenti col ſignificato di queſto ſig

ſempre P: nome, ancor dopo il corfo di molti fecoli non inuecchiò

: giamaisanzi all'hor che per la fua lunga età haucrebbe do

:::*" tuto.aſpari di molte altre città di queſta medefima regiogrado. - - - * - – o -

ne,effer diuenuta decrepita,& forfe anche rimaner del tutto
-

- * eltin
V.
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eftinta (pariffimo effempio ne fia Cuma, fua madre,città

lungamente famofa, potente,& grande) nello ſtefio tempo

hebbe principio la fua giouanezza, effendo ella falita, fono

hormai quattrocento anni, all’altezza di eifer Metropoli di

vn Regno intiero, nella qual dignità con incomparabile.»

accreſcimento di ogni ſplendore, & grandezza felicemente -

perfeuera. Et fu anche queſta città,cosi fortunata,attribuita fàgita de:
alla moltra Felice Campania (in altra occafione fi è vedu- # F

to,che non appartenne alla ſpecial più riftretta Campania వ్లా 2 يف

de Campani) il che fù accennato da Liuio in quelle parole Ganĝani.

del lib. 23.ragionando de Nocerini, i quali reia ad Hanni

balelaloro città,falue le perfone,dilapfi omnes qиоситqиё bо

fpitia;aut fortuitus animi impetus tulit, per Campanie vrbes,

maximè Nolam, Neapolimque. Mà più apertamentel'affermò

Plinio Secondo nel cap. 23. del lib. 15. doue ſeriffe,effer lo

datiffime le caſtagne,che nafcono in faranto,& in campa

nia Neapoli ; & di nuouo nel cap. 2. del lib. 32. parlando de'

coralli,che fi generano apud Grauifas,& antè Neapolim Cä

panie · Siche di cofa cotanto certa laſcerò di recar i detti di

altri autorij& apuertirò fol queſto, ch'ella fù alle volte ap

Pellata città degli Opici, nel fentimento,ch'hò dichiaratora

gionando di Cuma . -

Ma della ſua fondatione non dee huomo perſuaderfi,po- Afd fontro

ter con mºlta fermezza ragionare: fi per le varie narratióni, ſérfog am

chen han laſciate gli antichi, come per le difcordi opinio pie ſubitti; è

niche fra moderni pervna tal varietà ne fon natesi醬 di :::..::
piti,mentre à fauore del creder lororifiutando l'altrúi,vi hã;

mº::::::::::te:ehe non ſon punto più certe die p: -

mehan festº queſto ſubietro baltante di vn volume intiểro.

Per quelia foi volta adunque cellando dal mio stile, anderò

fcegliendo da: racconti de' più antichi quelli, che mi pare

ranno Piti ragioneuolisconcordando înfieme, il più che per

me fi Þofiaskioro diſcordie; & tacendo di quel che da fu- Della qual

detti "gdernifiadi effi ſtato giudicato. Et struiram: É propost:

Prinçipal fondamento del mio dire quel che Liuio ်ခ်ဳ႕်Ε εα" ά".

nando à Punto e fondatori di queſtà città, ne laſciò fếrit- :ಃ”

ಛಿನ್ದಿಶ್ಟ'體 babitatar: lJ fita eſt, duabus τ'rbibus populus###

“” :“· "*"* erantoriundi. Cumani ab cbatide Eg-:ΧΑ Ι. boicz ÇÃ// •

رتمک
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boica originë trabunt Claffè qua aduesti ab domo fuerant multi:

in ora maris eius, quod accolunt potuere.Primò in infulas AEna

riam,& Pithecuſas egrefft;deinde in continentem auffedes träf

ferre:Et alquanto appreſio raccontando, che Quinto Publi

lio Filone nell’anao del fuo fecondo Confolato,& di Lucio

Cornelio Lentulo, che fù di Roma il 426, piantò l'aſſedio

contro la medefimagemina città, hà in queſto modo. Iam

Publilius inter Palpolim, Neapolimque, loco opportuno capto,

diremerat hoſtibus ſocietatem auxilii mutui ; qua, vt quifput lo

cus premeretur; inter fe vſi fuerant. Il reito de progreffi di

quello alledio fi foggiungerà appreſſo in altra occaſione , ,

Giouerà ancor molto à quel che deuerò dire quelche pari

mente di queſta città fù notato da Solino nel cap. 8. di cui

cofi fcriffe Parthenope à Parthenopes Sirenis fepulchro appel

lata,quam Auguſtus Neapolim effe maluit. Il quale per effere.»

itato noto compendiatore di Plinio Secondo, non è dub

bio veruno, che ciò raccolfe dalle fue parole nel сар. 5. del

lib.3. doue egli dopò hauer mentouati i campi Flegrei,& la

Palude Acherufia, ch'erano alquanto fra terra, fece ritorno

al racconto de luoghi di mare,dicendo. Littore autem Nea

polis,Chalcidenſiū et ipſa:(hauea già detto,efser Cuma anche

stata città de' Calcidefi) Parthenope à tumulo Sirenis appella

ta:hauếdoui Solino aggiunto bé del fuo,che il preséte nome

della medeſima città (s'egli pur queſto,& non altro dir vol

le) fì vn nuouo trouato di Auguſto, delche da tutti i mo

derni è ſtato ripreſo agramente;leggendofi in vero il nome

di Napoli appretio Polibio,il qual viffe intorno à cento an

Đnde in priº ni prima del fudetto Imperadore. Primieramente adunque

:A: dir deueremo che Napoli hebbe fucceſſiuamente trè nomi;

:ே & nel nome di Partenope con Plinio,& con Solino fi accor

„... Ëshi, dan molti altri;nel prefente nome dí Napoli confenton tut

tre nomi. ti,effendo quel terzo di Palepoli da vn fol Liuio ſtato men

touato;il qual nome fecondo quel fuo dire non fù propria

mente della città intiera : ma divna ſua parte,al principio la

più principale; per la qual cagione da lui più volte fottö

quell'vn ſolo nel racconto di quello affedio, ne altra volta =

Liuio ambi, più mai della medeſimaintiera città fù ragionato:quafiche

Filamente, quella fuaparte fuffe poi anch'ella paffata nel nome di Na

illustrato, poli; ò pure,ch’effa Palepoli fuste rimafa eſtinta,delche ra

gioine

*
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gionerò appreffo:fe più toſto,ſtando in piede ambedue:egli

per altro fuo ſecreto configlio non volle in quella occaſione

mentouar principalmente i Palepoletani, & far effi autori

di quella inimicitia co’Romani,co' quali furon poi ſempre

i Napoletani ſtrettiffimi amici. |- -

Mà Palepoli,& Napoli non furono,fe à Liuio daremo fe- Fà Napoli

de, altro che due parti , ò vero due regioni divna città in- :::::

tiera,& di vn fol popolosil quale nó già nellyna, & nell'altra常蘿"暨

hauer douea doppie habitationisne in vna diuiſamente, per Napoli , co- |

cagion di effempio gli huomini nobili,& 1 militari;& in vna me in due » .

altra le genti,applicate ad effercitij di pace,& letterarij, do- regiºni » e- -

uean dimorare: nella guifa delle due città dell'altro mon- 8"":::::::
- - da cittadini

do, fognate da Teopompo Chio appreſio Heliano nel cap. : „#::

18.del lib-3: della fua varia Hiſtoria : mà nel modo più co- äitioni babi:

munemente , & per ogni tempo offeruato nelle regioni di tare.

ciaſcuna città, furono habitate egualmente l’vna, & l'altra

da cittadini di ogni forte. Nonfolum ( diffe Ariſtotile ap

preffo il ſuo interprete nel cap.1.del lib.2. della Politica) ex

multitudine bominum confiat ciuitas : verùm etiam ex eorum

multitudine,qui ſpecie differunt:non fit enim ciuitas exfimilibus.

Et nel cap.4.doue rifiuta la Republica di Platone, la quale »

duas cuique domos attribuit,afferma,che difficile eſt, duas habi

tare domos. Fù nondimeno non più che vna quella doppia

città,mentre vn folo fù il fuo doppio popolo, che per altro

parer douea, & farebbe in vero ſtato doppio,fe vn folo ma- |

giftrato,& vn fol configlio publico con le medefime comu

ni leggi egualmente dell'vno,& dell'altronon haueffe hauu

to il gouerno;& le cofe facre,& i parentadi, & tutti gli altri

affari,nella fteffa maniera non fufferoftati comuni; fiche frà

loro non fiì maggiore diftintione di quella, che frà varie re

gioni di vna fola città effer fuole; ò pure di quella,che ſtata

farebbe frà Roma, & Vei, fe alcuna parte de Romani dalla

lor città all'altra fuffe paffata ad habitare, del che ſcritſe Li- Gecendo l'ef. v

uio nel lib.5-efferfi hauuta gran confulta di ciò parlando in ”? lه

queito modo. Ruinilla quoque affio mouebatur, que poſt cap- ::

tam vtique Romam à Gallis celebratior fuit,tranſmigrādi Veios. finte in Ä.

Cæterum partim piebi , partim Senatui deſtinabant habitandos mºri zºdº

Keios; duafue vrbes communes reipublice incoli à Romanopo

pulo Poco men che del tutto pari estempio èg్యం
|- - 1

/ -
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di Siracufa rappreſentatoci dal medefimo Liuio nel lib. 25.

il qual racconta, che dopo hauerne Marco Marcello occu

pata à forza vna parte inter Neapolim,& Tycam(nomina par

tium vrbis, & infiar vrbium funt) poſuit castra ; timens nè ſi

frequentia intraffet loca,conțineri à diſcurſu miles,auidus prædæ,

non poffet.efiendo itata nel relto quella città , come ragiona

Plutarco appreſlo il ſuo latino interprete nella vita di Ti

moleonte,quodammodo ex pluribus compoſita,& confirućia vr

bibus. le quali,al dire di Cicerone nel lib.4 contro Verre, di

numero furon quattro ; benche da Strabone nel lib. 6. ella

Er is regiº vien detta. Pentapoli. Në molto diuerſo eflempio n'è ancor

: quello,che neporge Polibio nellib. I.mentre ragionadi:
յն “ lërmo,della qủal dice , che primieramente fù prefa da Ro

mani Confofi Aulo Aquilio,& Caio Cornelio quella parte»

che fi appellaua. Napoli & Poi l'altra,chiamata IIaxaua: cioè,

Antica,ờpure Vecchia kº fue parole in latino fon queſte. Pa

„orтит Уicilia prof&##4** Precif** Carthaginienſium ciuitas

erat,cum magna vi obfidere aggrediuntur ; appoſitifque duplicis

eneris strusturis,ali fue Parafiº ad eam rem , turrem ad mare

Þtam facile sternunt; atque illac ingreſjis cum impetu militibus,

άραγtem υγbi, capiunt, 4με Νεάpolis appellatur; quo fasto,re

liquapars vrbisquam Vrbem Veterem tºcantimet" exanimatis

ciuibus,Conſulibus deditur.Fin quà Polibio ·

ia nostra Napoliadũque in due città guafi in due regiº
ni,fù diſtinta:l’vna detta con queſto medeſimo nome, che »

Palepoli , in Greco ſuona quelche in quéſta lingua.Nuoua città: l’al
che ſuona . tra detta. Palepoli ; la qual voce parimentca Greci dinota

vecchia L , quelche noi diciamo. Vecchia città. benche alcuni ſenza ve

: A inobalteup1rilconcodingುಂre!!! folo lor pâ

: rere,hipenſato, che diſcefe dal latino nome. Pales: creduto
፲« ፊዖ40 Øዖ • - |- - |- *1 • v ~

:::::::.. efferdella Dea de pafcoli, & de pattori ; à vero dal Greco

:verbo. naxáo. luftor: non hauendo artefa la forma della

città. Greca ſcrittura; raxársair, nè che quella non farebbe ſtata

- appellata, città Nuoua, fe queſta altra non foffe ſtata la città

perbia. Et effendo tutto ciò manifeſtamente affai vero, dit :

contiene, che il proprio original nome di queſta città nạn

fii,ne quello di Palepoli, nè queſto di Napoli, il Primo dº
quali douette eller cognome della città più antica,dopò che

fu edificata la nuotia : & il ſecondo ben P೦೬೬fre 11OIIIC

ella

|
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della città nuouamente edificata, quando già douea l'altra

hauerhauuto fin dalprincipio,come hò detto, il fuo. Sarà Fà per prº
adunque itato il primo nome di Palepoli quel terzo nome,鷺 ,wgUryyeسیا

da Plinio,& da solino & dà alcuni altri mentouato: cioè::::::::..
Partenope:& fe altri ſcrittori antichi han detto, che Napoli

(tacendo di Palepoli) fù primieramente anche appellata

con quel nome:douettero intendere della città intiera, che

abbracciaua ambedue le fudette regioni,la qual finalmente -

col nome della più nuoua fù intieramente chiamata . Cer- Plinio Se

tamente il fudetto Plinio Secondo nelle parole, allegate º condo illa

à dietro,diſtinguendo Napoli dà Partenope,non potè inten- stratº.

dere di altra città,che della Napoli, & della Palepoli di Li

uio,come dal fito,che appreſſo dichiarerò di Palepoli,appar

manifeſto;& Solino,à parer mio,dir volle, che Auguſto ef

fendofi compiaciuto,che fuite rimafo il folo nome, & la ,

città fola di Napoli,fè deltutto difulare il nome di Parteno- -

pe : anzi fè del tutto quella medefima città dishabitare, la饼 qua đif

- - - • • - - 4 btf4f4

qual per altro modo diceuafi Palepoli,laõde Liuio diffe che ":";

Palæpolis fuit haùd procul indè vbi nūc Neapolis fita eft; & nó augustori.

già diffe,che fi era il fuo nome difufato, il quale publicò la maje foi

ſua hiſtoria à tempo del fudetto Auguſto ; nel qual modo Mºfº“

parmische il dire di Solino reſti affai ben difefo, & illuftra- e.,, i:

to: non effendomi potuto giamai cader nel penfiero, che »器ੇ
\ - - } 1

quell'autore haueffe prefo error così manifeito,del quale hò fia,

già detto, che vien notato dà tutti i moderni . Ne men ,

posto perfuadermi, ch'egli haueffe laſciato ſcritto in que

íło modo.Auguſtus poſteà Enneapolim effe maluit : quaſi che

Auguſto haueffe alzata la medefima città ad effer capo di

altre città fin al numero di noue (& quali all'hor queſte po

trebbero effere ſtate?) ilche veggio effer nuouamente pia

ciuto ad alcuni , che non ne han recato altro argomento

del folo creder loro:confentendo ben io(& n'hò detta qual

che parola nel Difcorfo precedente)che Napoli dopo la ca

duta dell'Imperio Romano hebbe per alcun tempo sì fatta

maggioranza fopra molte città vicine;mà non parmi, che

Solino poffa hauer parlato di altro, che di efferfi di com

mandamento di Auguſto difufata l'antica Partenope, detta

anche Palepoli,& congiuntamente il fuo nome. Áltri han

detto, che i Palepoletani haueano già mutato questo lor no
XX/. N n nie
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Effendo an

che stati i

mede/îmi

nomi fram.

bieugli, per

Aignificar

cunguunta -

mente l’vna

citta,G l’al

ቖም4,

me in quello di Napoletani fin dal tempo della confedera

tione,ch'haueanfatta nell'anno del fudetto loro aſſedio co

Romani; ilche in vero farebbe auuenuto prima dell'età di

Auguſto intorno à 33o. anni; & à fauor di ciò moſtrandi

anualerfi di quelle parole di Liuio, che diffe,di hauer rac

contata la deditione, poi feguita de'Palepoletani a roma

ni,nel modo deſcritto dà autori,quibus dignius credi est; tìm

fadus Neapolitanum (eò enim deindèfumma rei Grecorum ve

nit)ſimilius verò facit,ipfos in amicitiam rediffe. Per le quali

器 pur effi,come venga dimoſtrato cio che fi fonper

fuafi hauendole poi alquanto appreſſo interpretate nei buô

ſentimento loro. Mà è vero queſto,che Liuio nel reſto della

fua Hiſtoria, cio è nel lib.22.nel lib. 23.& ne'feguenti, non

vsò,come notai anche à dietro,altro nome giamai,che que

fto di Napoli, & lofteffo ancor feceſi dà Polibio , da Dio

nigi Halicarnafeo,dà Dione, dal noſtro Velleio, & per fine

dà ogni altrojilche non può feruirci di argomento, nè del

l'intiero difuſo del nome di Palepoli: nè di quello di Parte-

nope,fin dal tempo fudetto:come all'incontro, nè per ritro

uarfi Napoli appellata col nome di Partenope, & nell'età,&

dopo l'età di Auguſto,ſpecialmente da’Poeti; cioè dà Vir

gilio nel lib.4 della Georgica, dà Ouidio nel lib. 15. delle

Trasformationi,dà Statio nel Carme 2.del lib. 1. delle Sel

ue,& anche altroue,dà Silio nel lib.8.& in altri libri,då Co

lumella nel fuo Horto,ồ fia nel lib.1o dell’Agricoltura, &

dà altri:deueremo dire,che Partenope,ciò è Palepoli, era al

l'hor tuttauia in piede;& che Napoli nel comun parlare con

queſto altro nome anche veniua dimoſtrata : effendo itati

queſti trè nomi frà loro ſcambieuoli,percioche eran di due

città,habitate dà vn fol popolo, quantunque propriamente

I'vn di effi non fignificaua quelche l’altro; per la qual ca

gione parmi,che ancor fia auuenuto, che di Palepoli, prefa

riftrettamente qual parte di queſta città intiera,fuorche nel

fudettovnico luogo di Liuio,non fi legga farfi dà altri fcrit

tori alcun motto,hauendone egli folo hauuta nel racconto

di quello affedio commoda occaſione, & effendo nel reſto

douuto vſurparfi il nome di Napoli prima dell'età di Augu

fto più largamente di quelche per altro farebbe conuenuto:

fi per effer già falita la città, ò regione di queſto nome in

mag

.*
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maggior riputatione dell'altra, fiche loftelfo Auguſto nes

fece maggior cóto:fiancora per anticipatione degli autori:

non domendo intanto crederſi,che il nome di Partenope fù

vfato fol da’Poeti,colquale la città, che ſeguiua dopo Na

poli nel medefimolido,come dà Plinio Secondo habbiamº

intefo.fiù appellata. Ettutto ciò fia detto per farci ſtrada à

conoſcere il più che fi posta dell'vna & dell'altra città il té

po,& l'ordine della fondatione,& i fondatori.

Et già dà Liuio ci è ſtato detto che il popolo, il quale ha-Piffere et
bitauăle fudette due città:Palepoli,& Napoli : Cumis erant :::::::* Fe

oriundi ; & dà quei medefimi Cumani, ch'hauean tratta la :#º,

loro origine dà Calcidedi Eubea;la qual opinione non sò, ##•്:

fe poffa anche attribuirfi al noſtro Velleio,che nel lib.1.do- te:്.

po hauer raccontato, che i Calcidefi haueano edificata la ".

fudetta Cuma,foggiunſe, che pars borum ciuium magno post

interuallo Neapolim condidit: effendo io ambiguo, fe egli in

tefe propriamente di Napoli,città nuoua; ò pure inſieme »

più largamente dellanuoua,& della vecchia, come moſtra #####f

Liuio di hauer fatto: Mà Plinio secondo apertamente:*
ក្ញុំព័ទ៍” /*ia.

Palepoli,città de'Calcidefi. Littore autem hoc Neapolis,Chal

cidenſium & ipſa : Parthenope à tumulo Sirenis appellata. &

de fondatori di Palepoli,ð ver di Partenope tacque. Siche plinio se

egli fù del tutto diſcorde dà Liuio;& Velleiopotrebbe cre-conds då

derfi più tolto à lui,che al primo concorde, fe dà Strabone Linio di

non ci fuste ſtata propoſtavna doppia fondatione di Na- "ºr“

poli(di Napoli dico,non già di Partenope, nè di Palepoli,

& di Napoli infieme) l’vna più antica, & l'altra più nuoua, -

parlando de'medefimi Cumani,& de Calcidefi,le cui parole : a Lº

in latino fon queſte . Poſt Dicearchiam eſt Neapolis Cumano-::
rum. Poſteà temporis,& Chalcidenſes immigrarunt, & Pitbe- N2psi;äge

cufsorum nonnulli, & Athenienfum, vndè Neapolis diffa- vvite,

quoquè eſt. Oftenditur ibi monumentum Parthenopes, vnius Si

renum,& iuſſu oraculi gymnicum cartamen celebratur. A quer

fto dire adunque i Cumani,& i Calcidefi, due volte fuccef

fiuamente edificaron Napoli, appreffo alla quale vedeuafi

tuttauia nell'età di quel Geografo,cio è dell'ImperadorTi

berio : il fepolcro della Sirena Partenope, dal cui nomº la
città Pertenope, come dà Plinio, & dà solino fi è inrefost

XXI. Nn 2 ap
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appellata, la qual non più era in piede , & perciò fà da

#3 trieb'e lui mentouata Napoli fola · Anche di queſta doppia ope

:::::::::. ra de Cumani , & de Calcidefi , diuiſamente méntouati

து: da Strabone par ch’intendette Lutatio, che vien riferito da

fecer pºi cal Giunio Filargiro nella ſpoſitione della Georgica di Virgi

nome di Na-lio al fine del lib.4.bench'egli chiamò glivni,& gli altri col .
pali. folo nome di Cumani,& volle, ch’effi edificaron prima Par

, tenope & poi Napoli,& non già Napoli due volte. Le paro

· le del Filargiro fon queſte. Lutatius lib.4.dicit, Cumanos inco

las à parentibus digreffos Parthenopen vrbem condidiffè,diffam

à Parthenope Sirena,cuius corpus(qui ſtimo il teſto effer mol

to difettofo;percioche ragionauafi del corpo, & del fepol

cro di Partenope;& quelche fi fègue,nè men contiene fen

tenza intiera)etiam poſtquàm ob locorum vbertatem,amanita

|- temquè magis captum fit frequentari, veritos mè Cymeam de

fererent,iniiffe confilium Parthenopes diruendi. poſt etiam peſti

lentia affiistos ex reſponſo Oraculi vrbem reſtituiſſe, facraquè

‘ “ Parthenopes cum magna religione fuſcepiſſe:nomen autem Nea

Lutatio da poli ob recentem reſtitutionem impofufe. Di modo che Luta

Strabºne & tio concordandofi prima in qualche manicra col fudetto

: ஆ.“ Geografo,& poi manifeſtamente dà lui difcordando,anche

“ al dire di Liuio incollantemente applaude ; il quale egual

mente a'Cumani,venuti di Calcide di Eubea,attribui la più

antica,& la più nuoua città, Palepoli,ồ dicafi Partenope , &

Napoli:mà la prima diffe,ch'era tuttauia in piede,ancordo

po che la feconda città era ttata edificata.Ne da Plinio Se

condo è men difcorde, dal qual fi confente in queito à Li

uio,che Partenope fù diuerſa città da Napoli,& dal fuo fito

Lutatie da di poco ſpatio lontana:Credere adűque deueremo più che

Finio se à Fliniopiù che à Liuio, più che à Strabone, ad vn Lutatio

fondo di: fole,che non fù già quel Lutatio, affai lodato da Cicerone

:::::: * nel Bruto;mà altro più giouane,di cui nulla più efsēdociri

7:nºtato, maſo nonpoffiamo dar fermo giuditio , fe la fuadiligen

za foglia effere ſtata maggiore di quella de’ fudetti autori.

Al fuo dire in vero, fe Partenope non fù altra città,che Na

poli:ne Napoli altra,che Partenope rifatta:&l'Oracolo cõ

mandò la fua riftoratione, & vi fi attefe cofi follennemente

à celebrar i facrificij, ò vero i giuochiin honor della Sirena

di quel nome:in qual manieră la rifatta città non驚anche
v Cl)13

*»
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chiamata Partenopeò ver Partenope rinouata:come i noitri -

Capuani Longobardi differ la noſtra nuoua Capua. Kazér, at} #I6 *"fg.』

m cioè capua nuoua: non già città nuoua, eſsendo ſtata然:
bruciata da Saraceni l'antica? Certamente in Siracuſa,& in Ре,႕´ို႔

Palermo furon dette città nuoue le lor regioni,nuouamente li,me hebbero

edificate, ítádo tuttauia in piede l’antiche.Deueraffi adun- i medeſimi

que affermare: che non fü Partenope quella prima cit- fondatóri.

tà,edificata da Cumani:ma altra più antica, fondata da al

tra gente la quale per queſta fua antichità, cofi in riguardo

della prima, come della feconda opera de medefimiCuma

ni,& de' Calcideſi» ottenne Poi il cognome di Palepoli; ef

fendo all'incontro queſta altra in fuõ riguardo stata chia

mata. Napoli;& Città nuoua:ilche ancor procederebbe affai

bene in via di coloro,i quali fecero autori di Partenope, ò ·

dicafi di Palepoli,altfiche i Cumani fudetti, del cheragio

nerò hor horagnè potrebbe nuocere, che in queſta guifa ri

marrebbe oſcuro, qual fù il nome della prima città da Cu

mani fondata; Percioche nè men ci fù egli dimostrato dà

Strabone: & ſe fi diceste che fù purquesto nome di. N.apoli.

in riguardo tuttauia dell'antica vicina Partenope, òvero di
effa Cuma:per qual ragione potrebbe ciò rifiutarfi;fe anche

perciò farebbe rimafointicramente adempiuto l'Oracolo,

che commandata la rittoratione di quella prima? . . |

Mà Liuio Pur diffe, che duabus vrbibuspopulus idem habi-:; , ð

talat.#io non hòPer cofanè nuoua, nè ſtrána, vna taimi- Ре,தி:

stura di varii Popoli, & di varie città in vna folá; la qualfù liſènā: ,

ne tempi Più alti afiai frequente; & à dietrofi é inteto,che m:a:2

non ma:ò molto di effer ciò ſeguito di Roma, & divei sente á con

Mà Paristimo elempio ne farà qnello di Emporia della qua-::
le Strabone nel lib. 3. hauendo detto appretio il ſuo in-#::

terPrete: {he vrbs ea a Maffilienſibus condita: foggiunſe, :#f::-’

Poi in queſto modo. Habitarunt Emporiemfs anië infulan **

?**"da" ºPPoſitam,quod nunc.Kctus vrbs dicitur:modò in con

*:ente deşhur. Est autem in duas vrbes diuiſa, muro duão, aum

ºli?" areºlerent indige:um quidam; qui effua vierentu, že:

Ε"4" fornia.tanen, qno είlentruiίονα, Jdem cum Græcis ( i
Mafiiliefi di origine eran Greci) voluerunt includi manibus,

7nitro tamen intàs ab iis “ſiinsti. Tempore in vnam coaluerunt

ciuitatem, mixtan: ex barbaricis,& Grecis conſtitutionibus;quod

XXI. - - - - - - & mul-
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& multis aliis euenit. Cofi Strabone, al quale aggiungafi Li

uio,che nellib.34 fimilmente di Emporia con maggior di

ftintione cofiragiona. Iam tunc Emporie duo opida erant,mu

ro diuifa:vnum Greci habebant à Phocæa, vnde & Maffilien

fesoriunditalterum Hiſpani. Sed Grecum opidum in mare ex

poſitum,totum orbem muri minus quadringentos paſſus patentë

habebat. Hiſpanis retrastior à mari trium millium paffum in

circuitu murus erat - Tertium genus Romani coloni ab diuo Ce

fare post deuistos Pompeii liberos adiesti. Nunc in corpus vnum

Ayºn ſesdº confuſi omnes, Hiſpanis prius,poſtremò & Græcis in ciuitatem

flate:lºvna_s

de Campa

ni : l’altra-»

de' Greci,

:

»

Romană afritis.Fin quà Liuio.Et parerpotrebbe,che appūto

di queſta miftura,ſeguita de' Greci,& delle natiue genti del

paefe nella congiuntione di Napoli,& di Partenope,ò Pale

poli in vna città fola,habbia intefo il fudetto Geografo nel

lib.5.doue hauếdo parlato prima della fõdatione de' Napo

letani, cofi poi di lor foggiunfe. Aliquantò poſt obortis diffi

dijs, Campanos quoſdam in vrbem ciuium loco receperunt (in

tenderebbefi de’ Palepoletani Partenopefi, di Campania

nariui) coastique fant inimiciſſimis, loco familiariffimorum ha

bere,cumfuos à fe abalienaffent (farebber queſti potuti effer

i Cumani) Argumento funt nomina magiſtratuum principio

Græca, poſterioribus temporibus Campanica, Græcis permixta,

Et parrebbe queſto effempio effere ftato vn di quelli,ch'ac

cennati egli hauea nelle fudette parole, ragionãdo di Em

poria.Mà i Palepoletani,ò ver Partenopefi,furono anch'esti

Greci. Et di piùin altro Diſcorſo dimoſtrerò, che quei Cã

pani furono i Nolani, così detti col comun nome della re

gione,a quali fappiamo, che i Napoletani dell'vna, & del:

Strabone-2. Î’altra lor città eran congiuntiin amicitia, all'hor che dal

illustratº. Il Romano Confole Publilio, come fi notò alquanto à dietro»

- ס

rifiutato.

furono affediati: nulla più lor potendo gioüare i Cumani,

loro progenitori già foggiogati da Capuani;che queſto dir

volle Strabone. izruin 7sve dixeieve aixas pieve ſexºr. poſtquàm

domeſticos alienos haberent. & non già,come interpretò il Si

zwaarore. landro abalienaßnt. Al qual racconto di queſto Geografo,

c, ambedue, per toccar ciò di paffaggio, & anche à quel che ſenza di

mora egli foggiunſe poi appreſſo, pur di Napoli ragionan

do, che plurima tamen ibi Grecorum infiitutorum fuperfitat

vestigia, vt gymnaſia,epheboră catus phratrie, ó Greca nomi
314.
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N
na, Romanis impoſita, crederei, che Velleio noſtro habbia

contradetto; il quale fcrifie nel lib. I.ché ne'Napoletani dili- Doue riwa.

gentior ritus patrij manfit cuſtodik: Cumanos Ofta mutauit vi-/erº '' :

činia:fe ancor non mi pareffe, che di non molto lungo tem-雛!::

po douédo effere ſtata la dimora in Napolide Nolani (perே
Îa qual cagione,& à petto di quelche era feguito in Cuma, sutați.

affaileggiēra effer biſognò quella mutatione di alcun fuo

vfo) dirittamentè pote giudicare,& dire, nó efferuene auue- *.

nuta veruna;della qual città, meriteuolmente gratiflima a Strabone,&
letterati,anche parlò affai inchineuolmente,foggiungendo, :: CG -

che vtriuſque vrbis (intende inſieme della medeſima Cu- “ 2t} .

ma) eximia ſemper in Romanos fides facit eas nobilitate, atque

amanitate fua dignifimas.Et appreſſo. Vires autem veteresea

rum vrbium hodieque magnitudo oftentat mænium. Etdi que

ito bafti . -

Hor cofi parendomi di hauer alquanto probabilmente º Fà Kapeli

ragionato nellor generale de fondatori di Napoli, preſa :::::::::

pervnaparte dellấmedeſima cittrintiera; feguiròhóra di :::::::::
andar ricercando più diftintamente del tempo della fua, :+

qualunque ella fù,ồ femplice,ò doppia fondatione.Et effen- della loro

dofi già dimoſtrato, che la fondatione di Cuma feguì nel-fondatione.

l'anno 13 1-della Troiana guerra, dallicui habitatori, con

fenton tutti,che Napoli hebbe i fuoi natali,concordemente

à queſta hiſtoria fcriffeil noſtro Velleio nel lib. 1. che pars |

horum ciuium magno poſt interuallo Neapolim condidit. Mà

queſto interuallo,che fù purgrande,di quanto ſpatio di an

ni noi il giudicheremo? Alcuni non l'han fatto maggiore

di anni,ỏ venti,ồ trenta:fondati in queſto folo argomento,

che Liuio habbia detto de Calcidefi, fondatori di Cuma,

che claffe, qua adueĉfi ab domo fuerant ; multum in ora maris

eius, quod accolunt,potuere.Dal che cõchiudono, che co me

defimilegni,& perciò appreſſo à poco tempo, douettero à

fondar Napoli hauer nauigato. Ne temono, che lor con

tradica il ſudetto Velleio; effendo purtroppo grande inter

uallo nell'età di vn huomo,la quale non fuol paffare lo ſpa

tio di fettanta, ò al più di ottanta anni,quello di anni venti,

ò trenta.Mà io ſtimo,che fe al dire del citato autore noi star : ::

vorremonon sna,mà molte età humane ſtorfero dalla Cu-4:,:

mana fondatione alla Napoletana ; il quale autor volle di- anai.
XXX. moſtrarci
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moſtrarci vn lungo corſo di anni, hauendo anche alquanfo

apprestoragionando di Capua,mifurate le età delle città có

la mifura della grandezza de loro fatti, non già con quella

delle età humane ; nel che fù feguito da Giulio Floro nel

principio della ſua Hiſtoria,& da Ammiano Marcellino nel

lib. 14; & le fue parole ſono le feguenti. Aiunt à Tufºis Ca

puan, Nolamque conditam ante annos ferè DCCCXXX. (ciò

farebbe ſtato,come fi dichiarerà altroue,nell'anno 384 del

la Guerra Troiana) Ruibus equidem affenferim : fed M. Cato

quantum differt ? qui dicat,Capuam ab eiſdem Tufcis conditam,

acjubinde Nolam ; fietiſfè autem Capuam,antequam à Romanis

caperetur,annis circiter CCLX. quod fi ita eſt : cum fînt à Ca

pua capta anni CCXL. vt condita eſt , anni funt ferè CCCCC.

Ego (pace diligentiæ Catonis dixerim) vix crediderim, tàm ma

turè tantam vrbem creuiſje, floruſſe, concidiffe, refurrexiffe. Et

Spatis trop- riftrettamente al noſtro propoſito di Napoli, che fù colonia

#: "rettº dº de Cumani,difcefi da Calcidefi (queſta fù l'intiera fenten

#%za di Liuio il cui teſto furecato mozzo dall'autore dell'opi

#":::" nione,ch'io rifiuto) non fù egli neceſſario per poterfi da esti

mãdar fuorinuoua colonia, che fufſerfi prima in molto nu

mero accreſciuti? A queſto in vero nõ poterono baftare, nè

venti,nè trenta anni. Et di più non conuien dire,che non fe

cero altre nauigationi i Cumanische co medefimi legni,co .

quali di Eubea erano in Italia peruenuti, & riftringer per

questa maniera la lor potenza nel mare à ben picciol tem

po:quafi che l'arte, ò la materia del fabricar naui, fuffe poi

Îor mancatalaſciando,che di Cuma à fondar Napoli,& con

leggiere barchette, & con terreſtre cammino per lo ſpatio

di poche miglia affai facilmente poterono paffare . Fù adű

Mà ben fà que,s'io non prendo errore, queſta città edificata intorno à

:” “- ducento anni dopo Cuma: fpatio proportionato ad vntal
G《##0, fatto,& per fe ſtello,& per le ragioni ancora,che ne recherò

di qui à poco: cio è intorne l'anno 33o.della fudetta Guer

raTroiana,non intendendo io riftrettamente più della pri

ma, che della feconda fua fondatione ; frà le quali ne men

douette trafcorrer gran tempo,per la qual cofa Vellcio non

curò notar l'vna,& l’altra diſtintamente.

Ben poi nel reſto rimango alquanto dubbiofo, fe la fila

riffokatione debba attribuirfi à foli Cumani, នុ៎ះÞaſ
- ch'hab
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ch'habbia accennato Lutatio,appresto del Filargiro: ô pure ºenche ſia

a Calcidefi,& infieme a'Pitecuſani,& a gli Atenieſi,ồ în vn :::::: 4

medefimo tempo,raccolti in vna ſchiera, ò in più tempi,di- :::::::. *

uifiin più ſchiere,come fuonar pareil dire di Štrabonciper: stºff, :

cioche non può crederfi, ch'egli habbia abbracciati ſottofi cufanie, gli

varij nomi i foli Cumani,bēche per la fua ſteffa teſtimoniã- Atentest in-º

za nel medefimo lib. 5. oltre quella di Liuio, effi haueano :"pia
- - - |- :R. fcbiere rife

habitato in Pitecufa & per la loro diſcendenza da Calcide::::::::erano Ateniefi : ſenza imputargli due gran difetti, alla fua թ94* :

auuedutezza molto fconueneuoli: il primo de quali fareb

be, di hauer vanamente moltiplicati i nomi di tre po oli:

Calcidefi,Pitecuſani,& Atenieſi, che in riftretto non farebbe

ro ſtati più che di vn popolo folo; & il fecondo , di hauer

chiamati i Cumani con ogni altro lor difufato nome più

tofto,che collor proprio di quel tempo, quando non eran »

più, nè Calcidefinè Pitecuſani,nè Ateniefi già dà molti an

ni.Egli certamente attribuir volle la feconda fondatione di

Napoli,& í feguenti fuoi accreſcimếti à trè förti digente,&

non già ad vna fola: hauendo ben della prima fatti autori i

foli Cumani, alla quale alludendo diffe, che poft Dicearchiä

eft Neapolis Cumanorum & alla feconda. Poſtea temporis, &

Chalcidenſes immigrarunt.& il retto:per altra parte poi non-,

par che fi debba al racconto di Lutatio del tutto negarfe

de . Mà di ciò per hora comunque fia, non è alcun dubbio,

che i Calcidefi, i Pitecufani, & gli Atenieſi douettero rifar

Napoli,& altri dopo altri aumentarla molto tempo dopo la

fondatione di Cuma; & che fe effi vi giunfero diuifamente

in più ſchiere, gli vltimi furono gli Äteniefi, effendo ſtato

i fecondi i Pitecufani,& i primi i Calcidefi. Intenderemo ;

forfe,i Calcidefinotati al primo luogo effere ſtati quelii,che Prà „za:

vfcirono di Pitecufa alquanto prima dell'incendio di quel- iii p-:::::

l'iſola,cacciati dalle feditioni ciuili ; & i Pitecuſani effere_s furono fuc

itati quelli, che fuggendo i terremoti, & gl'incendij fudetti c:ſtamente

della for patria furono costretti procacciarfi nuouefedi; & : :::::::
|- - - - - - - - |- - ? –– ? - fi, Pitecufa »

gli Ateniefi effer ſtate le géti dell'Atenieſe Diotimo,il qua-%; ; :::::::

le con la fila armata di mare peruenuto in Napoli, hauen- niei, *

đoui fatto facrificio alla Sirena Partenope, vi iſtituì in fuo

honore alcuni giuochi, & è facil cofa, che vi hauefle anche

laſciato alcun numero di quella ſua ſteffa gente? I tempi iu
* XXf. Ο ο VCTK?
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|- vero di queſti auuenimenti,& il lorjordine, con le cofe di

|- : Napoli,già dimoſtrate,conuengono molto bene. Il fudetto

}:bº** Strabone appreſſo il filo interprete, coi hă, ragionando di

illustrato. Procida:& di Pitecuſa.Ante Mifenum fita efi Prochyta,pars à

- Pithecuſis auulſa Pithecuſas Eretrienſes,atque Chalcidenfes ha

v bitauerunt ; & cum ob agriferacitatem, at metalla aurrehus

“ vierentur Proſperis infulamdeferuerunt, initio ob feditionem

", coortam: Pºſt etiam terremotibus exturbati, ignifque, cº maris,

4f4ue calidarum aquarum eruptione. Cofi Strabone della fu

detta doppiavfcira de Calcidefi, & de Pitecuſani daquel

l'iſola;&accioche n'apprendiamo il tempo,che al fatto no

ſtro conuenga, foggiunſe, che miſi eð à tyranno Syracuſano

rum Hierone,vnà cum muro à fe extrutto (intende della cit

tà,pervna tal frafe,da lui ſteffo altre volte,& anche da altri

antichivfurpata) infulam dereliquerunt. Superuenere bis Nca

speicheapar Pºlitic? eam obtinuerunt. Hierone, il prímo diqueſto no
ze d parte fi me,di cui pure Strabone fcriuendonel lib.6- parlò fenza al

ban buoni tra maggior diſtintione,al conto di Eufebio cominciò dal

******nti • l’an. 1538 di Abrahamo, nel cui anno 835. egli ripofe il ca

fo di Troia, & Roma fu edificata dopo altri anni 432; fi

che il fito regno fiù dal 271.di Roma.Adűque fe diremo,che

l'arriuo de Calcidefi in Naģļi dall'iſola di Pitecuſa,i quali

n’eranovfciti per loro feditioni, auuenne dopo che queſta

città d'intorno l'anno 330. della guerra Troiana era ſtata

edificata da Cumani,già trafcorſo quello interuallo di du

cento anni,che in uia di Velleio io mi fon perfuafo: l'altro

de' Pitecufani,cacciati dagl'incendij, & da terremoti,feguì

poi appresto, cioè non molto prima dell'età di Hierone, &

är «be fà vn del fudetto anno 271:& perfine Diotimo Atenieſe:i'yltimo

:::::" di tuttivi giunfe verſo l'anno 32o. pur di Roma : del quale

aure degi; Diotimo ragionò Timeo Siciliano, riferito da Ifacio Zez

Atºmiest. ze,Scolialte della Aleffandra di Licofrone, dicendo,fe lefue

parole fi faccian latine; Diotimum Athenienſis claſſis Præfe

ĉium,cum præter Neapolim claffem duceret, ex Oraculo facra

feciffe Parthenopæ, & curfum inſtituiffe Lampadiferum, quem

- deinde curſum Neapolitani quotannis perfecerunt. Et riftringo

:::::º 3P io queſto Diotimó all'età fuderta; percioche itimo, che fù
prefio Ifa- quello fteffo,il quale fù. Arconte in Atene, estendo Confoli

cio Zezze > - f* • - * - a - |- ~ _ •

iustrato . in Roma,come riferiſce Diodoro Siciliano nel lib. 12. Caio
*

Giulio

~~
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Giulio, & Proculo Virginio Tricolto; cioè nell'anno del

la medefima città 3 18.non parendomi di douerlo applica

re ad età più alta (a tempi più baffi non farà chi penti) më

treche gli Ateniefi prima di efferne ſtati confortati da Te- r reali «se
miſtocle,il quale peruenne à morte nell'anno, nel quale eran atisferº siis

Confoli in Roma Aulo Virginio Tricoſto, & Caio Seruilio cofe di ware

Strutto (il dice il mentouato Diodoro nel lib. 11.)cio è nel; # :::
l'anno della medeſima città 277.non attefero à nudrirgrã- dell'eta fws,

de armata di mare, come ſcriue Herodoto nel lib. 7. & lo

ftesto Diodoro nel luogo fudetto, delche può anche vederst -

il Sigonio nel cap. 5 dellib4. della Republica degli Atenie

fi. Et in fatti, fe anderemo raffrontando con l'emulatione_4.

che i Siracufani hebbero con gli Atenieſi frå gli anni del

Diotimo, ch'io diffi,quelche diffe Strabone de medefimi

Siracufaní, mandati da Hierone ad habitare la vacua Pite

cufa;&de' Napoletani, i quali toſto che videro quell'iſola •

effer da effi ſtata laſciata, ſ'occuparono:ci auuederemo, che

molto bencade,ch'egli fù quel Diotimo à punto di cuipar- _ ... ..

lò Timeo appreffo Zezze. IfDiotimo di Timeo quandogiú- ####4.

f: in queſtilidiritrouò,che Napoligià fi habitaua; fiche vi ::::::::
fece il facrificio à Partenope,& vi iſtitui quel giuoco delle : ::::::::
faci, al quale i Napoletani fi appigliarono prontamente : fi quejtº pie

per quella religiofità, che dall’antica fuperſtitione fù in-, timº nºs wz.

tutti i giuochi publici meſcolata (& queſto era ſtato com- :lt"

mandato dall'Oracolo) fi ancora per la fua piaceuolezza-s, riίζοσιτι,

& per gli autori fuoi, ch'erano Atenieſi, per antichiffima

origine lor parenti; del qual parentado doueano hauer no

titia non minore, che gli fteffi Ateniefi hebbero del lor pa

rentado fimilmente co Leontini di Sicilia , la cui difeſa per

queſta cagione prefero contro de Siracufani nell'anno, che

feguì alla Prefettura del fudetto Diotimo, come vien riferi

to dal medefimo Diodoro. Scritſe Timeo due opere frà l’al

tresin vna delle quali defcrifie i fatti de' fuoi Siciliani co'

Greci,& in vna altraquelli có gl'Italiani fin alla età di Aga
tocle Rè di Sicilia, al cui tempo egli viſſe come notò Sui:

da;fiche ben potè, ò nell’vna , ò nell'altra hauer raccontato

quel venir di Diotimo in Napoli,il quale, al mio conto, era

ftato intorno à cento venti anni prina. E nel reſto poi cofa

molto certa,che l'incendio,& il terremoto, che dal medeſir

-
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mo Timco, appresto Strabone, fù detto efferfi fatto in Pite

çufa alquanto prima dell'età fua, dal qual fuggendo gli ha

bitatorianche del vicinolido di terra ferma, ſi ricouéraro

. . hone’luoghi più interiori di Campania, fù affai più mo

. , derno di quell'altro,da cui intimoriti, come fi è detto, i pi

º tecutani abbandonarono quell'iſola prima del tempo del

maggior Hierone;percioche dall’vno all'altro incendio tra

fcorſe intorno vn fecolo , & mezzo, quanto fu l'interuallo

dal mededeſimo Hierone ad Agatocle .

#a? la fon: . Mà per qual ragione io finalmente non fò manifesto il

:: : miointiero concetto, ch'hò di quei primi auuenimenti di

::::::::" Napoli, & di Cuma, la cual fu ſua madre: Farolio in vero
le cofe dette, N3Pºli: uma , la q. l maare; ra -

erederá je aflai più volentieri,per etiercitar cofigl'ingegni de’ preſen

guita in que ti, & de futuri valorofi letterati Napoletanià trattar di

/**** : nuouo diquesto ſubiecto, & a ſcoprirủi qualch'altra anti

, , chità,ch'hora è ancor celata.Adunque à mio parere,i Cal

Ghe dopò la ; iunticon gli Eretriefi,& con gli Aſiatici Cuma

}::“ cidei congiunticon gli Eretrieſi&con gli Aliatici Cuma

ai cum in ni effendo peruenuti di Eubea in Pitecuſa;paflarono poi in

Italia. terra ferma,ritenendo nondimeno il dominio di quell’iſola,

* , & Cuma edificarono nell'anno 13 1. della guerra Troiana;

|- hauendo nel fondarla offeruato frà loro quei patti, che ci

|- defcriffe Strabone appreſlo il fuo interprete. Duffores claſſis,

* diffe, Hippocles Cuneus, & Megasthenes Chalcidenſis inter fe

|- pepigerunt, vt alterius colonia effet,alterius appellatio coloniæ ;

· itaque vrbs Cume nomen gerit,videtur autem à Chalcidenſibus

? juo; cu: condita:cioè à dire,che le leggi vi furono impofte da Calci

",繁 defi. Mà dopo vngrã ie interuallo diannicio è intorno ad

daronistri. ""; ducento,correndo l'anno 33o della fudetta guerra, ef

m., vo#2,ã;. fendo nata frà la ſtirpe degli Eubocſi,& quella degli Aliați

utá da cai ci alcuna ciuil diſcordia,vna di effe ſtirpi („ciuium pars.fcrif:

sidst . fe Velleio;nè può hauer parlato di altro,che di diuifione di

fattioni, ſeguita fra medefimi Cumani di queſta Cuma Ita

lica)cio è gli Afiatici,aggrauati,forfedalle leggi maneggia:

te al loro arbitrio dagli Euboefi,ò gli diremo Calcideti (nó

- dopo minore ſpatio di anni gli Hebrei già accolti affaigra

| , rioſamente daſ Rè di Egitto,à tempo di Giofeffo,&poi cre

ſciuti in gran numero, fuggirono quella fignoria diuenuta

tirannia troppo dura,effendo loro duce Mosè) paflarono à

fabricarfi vna nuoua città,che fà Napoli, da Cuma Poche->

|- ΙΩΩ)

- - - -
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miglialontana,& viciniffima à Partenope; già edificata, ở
pure ampliata come poi dichiarerò,dà Rodianifrà gli anni

264.& 287. della medefimą Troiana guerra. Et forfe Strabo

neil quale dopo hauer attribuita Cuma alli Calcidefi,& al

li Cumani Afiatici,chiamò Napoli città primieramente de'

Cumani, non intefe degl'Italici : mà ben di quelli di oltra

marc;& appresto poi foggiunſe de' Calcideſi,de' Pitecuſani,

& degli Atenieſi, che ſucceſſiuamente vi peruennero ; della

qual diſtintione non effendo ſtato tenuto conto, nè da Pli

nio,nè da Liuio, nè da Velleio, fù da effi attribuita la fua

fondatione intieramente à Calcidefi,già fatti noitri Cuma

ni;per la qual cagioneancora queſta città fà detta, ſpecial- Da quali

mente da Poeti. città Euboica. & Calcidica, al par di Cuma.eſ/endº fiata

Mà Cumaintanto effendorimafa per queſta maniera ſcema ::::::ſ”

di habitatori,& i fuoicittadini diuenuti perciò inuidiofi,ể: ::::::

gelofi infieme della nuoua città,inler gara fondata, prefero ::”

ad impedirne l'opera,& à voler diſtruggerla del tutto; mà dell'oracelo,

afflitti dalla peſte, per cõfeglio dell’Oracolo la rittorarono,

ilche fù detto da Lutatio. Et dopo queſta buona pace dc’.

Cumani Afiatici,già diuenuti Napoletani!, & de noſtri Cu

mani,di origine Calcidefi; douette auuenir il paſſaggio de'
Calcidefi di Pitecufa in Napoli per l'altra loro fedicione. Et Et be a?

fimilmente appresto poi à molti anni, cioè alquanto prima :::|:::

dell'età di Hierone,intorno l'anno 25o di Roma,il qual an-# ';;;

no al conto di Dionigi Halicarnafeo fù il 681. della guerra , paſſaronº

Troiana,il reſto de' Pitecufani, coſtretti di vfcire dalla loro i calcideó, es

ifola,cacciati dal fudetto fuo incendio,pur da Strabone rac- :::|::::

cổtato.firicouerarono in Napoliche peria ſua bafeuol fő- "“"

tananza era da quel danno, & da quel timore più ficura di

Cuma . Mà ceffato quel male, fù quell'iſola occupata dalle

genti di Hierone verfo l’anno 28o. fimilmente di Roma, le

quali frà breue tempo furono anch'effe coſtrette da nuoni Ei che final

incendij à partirne.Éra frà medefimi anni peruenuto in Na- ::::::-:

poii Diotimo,Capita
no dell'armata Ateniefe;cio è intornoது.മ്

l'anno 32o. pur di Roma; il quale ammonito dall'Oracolo 4f. un nume

facrificò alla Sirena Partenope, & al fuo honore vi iſtituì i ro de' faoi

giuochi,mentouat
i
da Strabone;talche fe per la nuoua reli-4“á.

giofità egli douette farfi caro alli Partenopefi : potè anche

più facilmente con la giocondità infieme di quel fuo giuo

XXI. CΟ
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co ammollire la loro fierezza, & quella de' Napoletani, frà

quali conuien che in quei primi anai fuffer ſeguite delle có

refe;mà conuenendo glivni, & gli altri al nuouo ſpettaco

Dal quel f”, lo,piaceuole,& facro,douettero congiungerfi in amicitia,&

#:::::: finalmente contrarre ſcambieuoli parentădi;&di più, moi

# క్డ to giouando la vicinanza delle loro città, fe non chiuderfi

:„ №riens. nel modo,detto da Strabone,di Emporia,détro di vno ſtef

pe, perció cº-fo muro: certamente nella fua medefima maniera ſtringerfi

蠶° in vn fol popolo,quò effent tutiores: mentre anche Diotimo

*"Pº" nel fuopârtire hauea laſciato in Napoli alcun numero de

fuoi Ateniefi ; dal qual tempo la città di Partenope fù per

auuentura prefa à diri comuneméte per cognome Palepo

. . ti ; & non andò molto:ilche da verfi di Licofrone nell'Alef

# che am- fandra, che fi recheranno alquanto appreſſo,蠶 di poterfi

::# raccogliere: che col nome di Napolifa Prefa à dimoſtrarfi
Napoli ്. taluolta I'vna città;& l’altra.Cosi le cofe de' Napoletani per

fero state ap- ogni maniera diuenute proſperoſelor non parue di perder

Fiit. " tempo di riacquiſtar Pitecuſa, già abbandonata da’ Siracu

fani;fiche ſenza dimora vi pastarono, & ne ottennero il do

minio,che n'hauean tenuto per l’addietro i Calcidefi, & i

Pitecufani loro maggiori.Et in queſto modo io penfo, che

non del tutto improbabilmente poffan concordarfi le prin

cipali difcordie , che paiono , efterfi hauute da gli antichi

fcrittori, i quali della fondatione di Napoli han ragiona

to;effendo da me ſtata fol tralafciata la opinione, che nè fù

, propoſta da Marciano Heracleota in quei verfi della ſua de

ſcrittione della Terra,che in latino direbbero così.

Non effende „ Tàm Maffilienſium, Phocenfiumque Neapolis
di ::}: » Quam condideruntfugientes Perſica arma

:് Maſ » Phoceenſes, |- - -

#, G : Il quale accioche non fi dubbitaffe,ch'egli intendeua della

Foce/i. noſtra Napoli,foggiunfe fenza dimora .

|- , А Сита,дих ариdАuerпит /ita eft,

.Conditaex Oraculi reſponſofuit Neapolisעל

Nè credo, di ciò douer effere biafimato; douédo il biafimo

effer pure il fuo, il quale con graue errore ſcambiò la fon

datione della noſtra Napoli con l'hiſtoria de' Focefi, fonda

tori di Maffilia, & con quella de Maffiliefi, che in vna ifo

letta edificarono la lor città,da effi chiamata.7 città.

- - оро
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dopo che nel continente in Emporia edificarono l'altra s

nuoua, che farebbe à dire vna. Napoli; come fi è intefo dalle

parole di Strabone nel lib, 3;ch'hò recate à dietro. Dal qual Marciano.
fuo sbaglio; & da quelli altri pur ſuoi, ch’hò dimoſtrati :: TI«

gionando di Cuma,& di più da quelli,che anche轟 notò il |

Glauerio nel cap. 4. del lib. 2. dell'Italia, altri giudichi, qual Lo scolia.

della fuadiligenza poffa hauerfi buona opinione . Hồ trala- Re diñei,

fciato parimēte quel che riferiſce lo Scolialte d'Ifacio Zezze Zezze ridu

efferſidetto da Óiodoro Siciliano, & da Appiano, che Na-tatº: 14C)"
poli foffe ſtata fondata da Hercole, hauendo egli di ciò pre- ཡ་ཐ་བ loda

fo aperto inganno, come fù notato dał fudetto Cluuerio, le

cui parole laſcio di riferire.

Mà intorno la fondatione di Partenope: ella fermamente Fà P4 R.

hebbe altri autori, & di alcun tempo precedette ancora la » TāN9PB
più antica fondatione di Napolich'hò già dichiarata;ilche& de

appar manifeſto,fe á quelche da Strabone nel lib. 14.fù ſcrit

tó de Rodiani,daremo fede; le cui parole in latino sõ queſte.

Narrantur ở bæc de Rhodijs:res eorum mari fecundas fuiſſe,non

ab eo demum tempore,quo vrbem, que extat hodie, condiderunt;

fed etiam ante Olympiorum inſtitutionem permultis annis eos

procul à patria claſſem eduxiſſe, hominum feruandorum cauſa.

Ità ở vfque ad Hiſpaniam eos nauigaffe,ớ Rhodum condidiffe,

postmodum à Maffilienſibus occupatam,& in opicis Parthenopë,

gº in Daunijs,Coum auxilio, Elpias. Quidampost reditum è bel

to Troiano Gymnafias ab iis ferunt conditas, Così Strabohe. Et

queita fentenza, per quelche appartiene à Partenope , fù ri

petita da Stefano Bizantio,fe le fue parole fi faccian latine,

in queſto modo: Parthenope vrbs Italie in opicis, Rhodiorum

opus.Mà la fondatione di quella Rodi,ch’era in piede à tem

po di Strabone, fecondo che egli stefforacconta nel medefi

molibro, auuenne nell'età della famofa guerra Peloponne

fiaca, deferitta da Tucidide, la quale cominciò nell'anno . . .

3 o di Roma;&durò peranni 28. non intieri; & la iſtitutio-

ne delle Olimpiadi fù doppia:ła prima fù di Hercole,& per- --

“ciò alquanto più antica della guerra Troiana : la feconda fù |

d'Ifitoil quale le rimife invfo dopo alcun centinaio di anni; , ; **

& laprima Olimpiade della lor nuouaiſtitutione precedette

intorno à 25; anni la fondatione di Roma, la quale non fù

prima della feſta, nè dºpo della fettiina Olimpiade feguen:

XY/, te;

* • ** * *
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te;&tildominio del mare,onde i Rodiani ſenza impedimen

to, & vittorioſamente nauigarono finalla Spagna fu da effi

|- ritenuto per anni 23, come nella fua Cronica affermo Eufc

* * * bio Ceſarienfe » il quale ne ripofe il primo anno nell'anno
քրձ然 an- 1 Ioo.di Abrahamosche fù l'anno 264-della Troiana guerra.

:::::4ே Adunque furono i Rodiani i fondatori di Partenope & do

::::: uettero edificarla frà lo ſpatio fudetto della lor ſignoria del

re, slquanto marci fiche ella precedette intorno à 65. anni la fondatione

prima della di Napoli, opera de Cumani, che ſeguì poi intorno l'anno,

; 330. di Troia: & appreito di tempo in tempo fu da gli altri,

*** più volte ampliata. Benche nontacerò, che strabonè nel ci

tatolib. 14.difie che i Rodiani maris imperium dià tenuerunt;,

Strabone - , ilche parrebbe douerfi intendere di maggiore ſpatto di

& Ėufeinié tempo,che non fono *3. anni. Etlo ſteſſo anche povrebbe »

Cefar. col conchiuderfi da quelche nel lib. 1. fcritto hauea de medefi

raffrºnto di mi Rodiani, i quali maris imperium tenentes, non hebbero ti

ಶ್ಗ : more di paffarin vna iſoletta » di ambito di dodeci stadij,

::::::::: che dopo dell’incendio di quattro giorni di vn luogo del

di. marc frà l'iſole,Tera,& Terafia, vi era nuouamente nata;la . .

qual marauiglia auuenne in tempi afiai più bafii di quelli,

che vengono attribuiti da Eufebio al periodo della lor fu

detta ſomma potenza;dicendoſi da Plinio Secondo nel cap.

87.del lib. 2. che produntur enate inter Cyclades Olympiadis

Plinio Se- CXXXVanno quarto,Thera,& Therafia. Intereafdem poſt an
condoaੇ nos CXXX. Hiera, eademq; Automate. Et ab ea duobusſtadijs

': : post annos cx.in noſtro euo;M. Iunio sillano,L.Balbo Golf (fil

:nº nota rono coſtoro Confoli nell'anno 771.di Rouna,che fu di Cri

COs fto l'anno 21; laonde par quì fcorſo qualche difetto in-a.

alcuno de' fudetti numeri; percioche fecondo la preſente a

{crittura , Roma farebbe ſtata edificata nel primo anno

della terza Olimpiade, il che al più preſto fù nel primo an

N? :fº:, no della felta) ad VIII. Idus Iulias, Thi«. Etio sò ancora»
rei, cb: che per altra parte alcuni han voluto alzarqueſta fondatio

悠 ne de' Rodiani fopra l'età di Ercole, che fù il primo inuen

.vi jepetef tore de' giuochi Olimpici ; & per queſto modo far Parte

ſe acesitarfi, nope più antica de Troiani auuenimenti; ilche non fol non

impediſce il creder mio della ſua antichità , maggiore di

quella di Napoli : mà gli aggiunge fauore; benche vorreiº

ch'haueffero autertito, delche fono ſtati anche riprefi da

- altri,

v.



х. ї ў с о к у 7 гг. 257

altri, che il computo de’ tetepi per y la di Olimpiadi,fu prt -

fo dalla loro rittoratione,il che è affai certo ; & che di più ſi

falfero auueduti,che Rodi,la qual, fecondo l'offeruatione.»

del medefimo Geografo,à tempo di Homeronon che della

guerra Troiana, non ancor fi era raccolta in vna città , &

trouauafi fotto il dominio degli Heraclidi,non par,che pri

ma haueffe potuto mandar fuori colonie; delche è fouer

chio,ch'io più à lungo ragioni. I fondatori adunque di Par

tenope furono i Rodiani,gente Greca; la qual città fù detta

con queſto nome (delche ci ammoni Plinio Secondo : & il

fuo cômpendiatore Solino) dal nome della Sirena iui fepol

ta;il cui fepolcro diffe Strabone, ch’al fuo tempo era tutta

uia in piede,& che vi fi celebraua (certaméte in honor fuo)

per commandamento dell'Oracolo vn tal giuoco, il qual

può crederfi, che fà quel medefimo iſtituitoui da Diotimo

Ateniefe .

Et fe à noi piaccia dell'antichità del fudetto fepolcro an- za sir.,,,,

dar inueſtigando, fcopriremo, hauer la città di Partenope Partenope_v,

anche hauuto altro nome & col nome perauuentura altri ch'hebbe it

fondatori. Dionigi Aleffandrino nella ſua defcrittione » (" "pºlero

della Terra ragionando della Campania, nè parlò ne’ fe- ಶ್ಗ*

guenti verfi, fecondo l'interpretatione di Prifciano, in que- gitá ձ: :

fto modo . - KliR0,

| 32 Poſt hos pinguefolum fequitur Campania diues,

3 3 Hic vbi Parthenopes domus eſt castijima frugum *

33 Fertilis;banc pontus proprijs exceperat vndis .

nè è dubbio veruno,che per fua cafa intefe del fuo fepolcro;

del quale parimente inteſe Licofrone nell'Aleffandra, che il

chiamò altare, ò ver tempio:nel Greco è vius . Mà egli fù •

colui,che con vn medefimo dire ne ſcoprì della città di Par

tenope,come io diceua, vn altro nuouo nome. I fuoi verfi,

tradotti dallo Scaligero, in cui parla della fteffa Sirena ,,

fon queſti.
,VnamPhaleri turris eiestam forasנ

» Glanifque captet , fiumine irrorans bumum;

32 .stud puſe acerram conſtruentes incole

39 Vitulatuum firepente Parthenopen fono

3y Solemºnia deam iubilabunt alitem . .

$s da lui, forfe , hebbe loftesto racconto Stefano Bizantia,
KXI. པས་བ ་ པ ་ P p ( fcri
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fcriuendo,fe fi faccian latine le fue parole, che Phalerum est

vrbs in Opicis, ad quam Parthenope Siren maris aftu eiesta L

fuit,--que appellatur Neapolis. Delche hauea ragionato altra

volta nel feguente modo. Neapolis, vrbs Italie illustrisin qиа

Fondata pri Parthenope excepta fuit, vna ex Sirenibus. Adunque ancor

""::::::: prima, che la naufraga Partenope fulfe ſtata ipinta dall'on
# Parteno-- de à queſto lido,& che la città di Partenopefulſe potuta ap

* pellarſi dal fuo nome, fù quì la Torre, o ver la città di Faſe

ro,doue ella da ſuoi habitatori,hebbe,& folleuni, ò pur co

me fi efprime dalla greca voce strua , annui facrificij (Luta

tio ciò diffe del giuoco delle faci di Diotimo ) & nobil fe

poltura;& deuerà crederfi,che l’Atenieſe Diotimo accrebbe

con la fua nuoua iſtitutione il ſuo culto antico, già intro

dotto da Falerefi (& il dirà il medefimo Licofrone ne ver

pa Falero fische foggiungerò appreſſo) & che quel Caſtello da Ro

Argonauta, diani fù nella for Partenope tramutató;fiche farà pur vera

· l’acuta,& erudita offeruatione del mio valorofo amico Pie

獸"溫江 tro La Sena nel ſuo libro dell'antico Ginnaſio Napoletano,

to. che morendo nol laſciò intieramente compito per lafciarci

di fe egual defiderio, che marauiglia; il qual credeua, che »

poffa quel Falero,effere ſtato vno degli Argonauti, chiama

to nel medelimo modo;& haueremo à dire, che Partenope

petta pei di tempo in tempo hebbe varij nomi (ſe ciò non fi accetti ,

Partenope-, il Falero potrebbe efferitato il duce de' Rodiani , & la città

4: /*"*º- farebbe ſtata detta per alcun tempo,& dal fuo, & dal nome
Z97 ºs della Sirena),& ch'hebbe,come fi è veduto ancor di Napoli,

varie fondationi.Gli accennativerſi di Licofrone fon queſti.

Prime fororgs ante cognatas Dee *

.Claſſisvetuſtus imperator Atticæלל

(intende di Diotimo : mà nel Greco è così

..Κραίνωναπάσης μοψοπος ναυαρχίαςעל

ilche di parola in parola fuona.

33 Imperator totius Attica claſſis,

Gioſefo mà lo Scaligero nella fua interpretatione fè maggior conto

Senigero di darci vn perfetto fuo verfo,che la fincera sétenza di quel

notato. Poeta,diſtruggẽdo ciò che di Diotimo io haueaੰ )

Certamen ardens lampadum nautis aget,

Iuſſis deorum, plebs quod augebit dehincעג

33 Neapolitissum

21

33

Adun
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Adunque il caſtello Falero, fondato dal FaleroArgonauta, Fà ſempre.»

fà poi detto. Partenope, dal nome della Sirena, che iui ap- "ºss"***

preſo hebbe ſepoltura doue ella al principio con vittime: : :::::::

& ſacrificij dibuoi, da Falerefi 2 & da' Rodiani , & poi col i a2''Naps.

giuoco delle faci dall'Atenieſe Diotimo, il qual egualmen- letani.

te,che di quel primo facrificio diffe Licofrone, fii di anno

in anno celebrato,ottenne lungamente da Napoletani,nel

la guifa delle altre deità de' gentili,marauiglioſo honore-.

Et quì non laſcerò di offeruare, che parmi, effercida Lico

frone ftato accennato » che il nome di Napoli nell'età fua »

(ville egli intorno l'anno 59o di Roma) era già comincia

to ad vſurparfi per dinotar la vecchia, & la nuoua città,

cio è Partenope detta poi Palepoli,& Napoli;pofciache at-Came furº:

tribuì l'accreſcimento di quella follennità al popolo Napo-: chamati

letano,il quale, per teſtimonianza di Liuio, era già vn folo };饥

col Palepoletano Non parendominel reſto poi, che poffa , aff::#2:

farmifi intoppo, nè dal fudetto Stefano, nè da ogni altro, che Palepo

che Partenope,& Napoli furono due cittädiuerfe,benche » ::::::" ? ?

dell’vna,& dell'altra habbiã parlato,come di vna folaseffen-: ”

do da me itato auuertito, che col trafcorſo degli anni am-激ஃ

bedue fi congiunfero invna,la quale da loro nomi ſpecia-/i.

li fü ſcambieuolmente appellata. Partenope,Palepoli, & Na

poli (taccio del nome di Falero affai anticamente del tutto

difufato) & che al fin poi rimafe il nome, & la propria città

di Napoli fola;per la qual maniera parmi,che acconciamẽ

te rimanga fuiluppato queſto nodo di tanti nomi,& di tan

te fondationi, ſenza accufargli antichi,come in altra guifa

cốuerrebbe farfi,di errori affai maggiori. Certamente l'an

tica ſtatua di marmo di mezzo butio, creduta effer della Si

rena Partenope, la qual fermamente hebbe in Napolifua =

ſtatua, facendocene ficuri Suida, benche non penfo,ch'egli

parlò di queſta. Neapolis (cofi fuonano in latino le fue paro

le) vrbs Italie infignis; in qua Partbenopes Sirenis fiatua col

locata eft:la fudetta ſtatua,dico,vien comunemente appella

ta.Il capo di Napoli: & deuerebbepur chiamarfi. Il capo di

Partenope ; & ne fecoli trafcorfi diceuafi. Campo di Napo

li.il luogo, in cui fù la città di Partenope, per cognome poi

detta. Palepoli.Mà è tempo,che de fiti dell'vna, & dell'altra

città io preada à ragionare .

ᎩXI. • Pp 2 De
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'# i Defcriuendo Plinio Secôndo nel cap. 5. del lib.3. i luoghi

"E: marittimi della noſtra Campania,come parimente hò nota
41; C. Palepo- * - * - |- |

ii: due eis: to à dietro,dopº hauer mentouata la palude Acheruña, & i

蠶: ಖ್ಖ Flegreiche ſono alquanto frà terra;& tuttauia cam
'' င္ဆိုႏိုင္ရန္ပ္ရခ္ယုပ္ dire da Occidente verſo Oriente; ilche anche

º്, fin dal principio hauea offeruato, feguì la fua deſcrittiones

- in queſto modo:Littore autem hoc Neapolis, Chalcidenſium er

:Fja:Parthenope à tumulo Sirenis appellata:Hérculanium:Pom

Þtij : Adunque affai certamente fừ Partenope dopo Napoli

verfo Oriente,& verſo Hercolanio, doue hóggi è il caítélio,

chiamato. La Torre del Greco; al quale poi feguiua, come fi

dimoſtrerà al luogo fuo,Pompei;& eliềndo cila ſtata nó di

- tierfa città da Palepoli,non fifaranno ingannati alcuni mo

derni autori, i quali han collocata Palepoli fimilmente nel

lato di Napoli verfo Oriente ; benche han detto di racco

glierlo dà quel ragionamento di Liuio,nel qual fi racconta,

in qual maniera esta Palepoli,& feco Napoli, appreſſo all’af.

fedio,mentouato altravolta à dietro,fù per volontaria dedi

tigne conquiſtata dal Romano all'hor Procenſele Publihe .

Filone : & nondimeno non sò in qual guita inſieme non ſi

aguidero,che Palepoli effer biſognanala Partenope di Pii

11io. Mà andiamo digratia alquanto fottilmente quel rac

th’erano va conto di Liuio offeruando.Egli dopo cheferille, che Pale

„“??ºº. polis fuit haud proculinde, vbi hic Neapolis ſtacl; & che ditt

- bus vrbibus populus idem habitabat, foggiunſe in queſto nio

Liuio s 4. do Har civitas (non distingue qual città få propriamente->
醬 ಫಿನ್ಲಿ' delle due: ma fè in effe populus idem habitakat , fù il lor co

strato," mune) cùm fuis viribus, tùm Sami ir um infida aduerfus Ro

znanos focietate fetafiuèpestilentia, que Reznanam vrbë ador“

ta nunciabatur,fidens, multa hoſtilia adue; fies /ſomanos agrthe

Campanum, Falernumque incolertes fecit. Igittir L.Cornelio ſă

- txio, & Publilio Philome iterum Cºff fecialibus Palapelim adre:

Fºraº state reposterdas miljis (intende del medeſimo comune fetto il

tj. date da nome di quetta vna fua regione,la qual per la îna antichi

***" tä,& per la dignità inſieme del fepolcro di Partenope, ellet

douea di maggior nome:sè più tofło Liuio ad arte, come à

dietro auuertij, non attribuì quella hoitilità intieramente »

a'i Palepolitani, tacendo affatto de' Napoletani ) cùm rela

| zum effet,å Græris (ſecondo lui , egualmente i PlPI
-

|- C
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che i Napoletani furono Cumani,di origiIlC Calcidefi, ξέ

perciò anche egualmente Greci) gentelingua magisfirenua,

quàm fattisferox refpåfumiex austoritate patrum populus Pa

i politanis (come difopra) bellum fieri iuſſit. Et non molto

appreſſo.Publilius duo millia Nolanorum militum, est: quatuor

samnitiä magis Nolanis cogentibus (i quali per fua difeſa erä

già ſtati riceủuti à parte della città, del che à dietro diffi,

hauer intefo Strabone) quàm volūtate Grecorum recepta Pa

lepoli,miferat.(& quì ancora il nome de Grecifi prende co

nie di ſõpra. del nome di Palepolifono alquanto ambiguo

per quelche noterò poi) Et di nuouo dopo hauer detto,che

Publilius inter Palæpolim,Neapolimque (qui la feconda volta

manifeſtamente mentouò queſte due città diuifamente »

l’vna dall'altra co' loro fpeciali nomi;& più di fotto,forfe. »

ancor la terza volta parlerà della propria Palepoli) loco op

portuno capto diremerat høſtibus focietatem auxili; mutui,qua

zit quiſque locus præmerttur inter fe vffuerant ( adunque nó

eran chiuſe nel giro di vn muro comune , & era fra loro

qualche diſtanza ) Et di nuouo anche dicendo, che oltre i

mali dell'affedio f: diora aliquantò intra muros ijs, quibus ho

fiis territabat, patiebantur ſöggiunfe, che frà due fôr princi

رم"

Vennero in

lor potere »

perچیه i itber

deditione.

pali cittadini : conchiuſo di render la città a Romani;

faonde yn di effi,detto Carilao,ad Publilium Philonem venit;

& quod bonum, fluflun fèlixque Pał:politanis.pgpuloque Ro

maño fèt (confiteta forma di prefatione ne publici Editti,

& in ogni altro graue affare di leggi,& di patti; & qui i Pa

lepoletáni nõ fono altri,che quelli ficſii,a’quali i feciali era

no ſtati mãdati,& poi era ftata dichiarata la guerra:cio è il

comune di ambedue ie città) tradere fe ait mania ſtattriffè.

liche ſeguì in queſto moda . Nymplius (così chiamauafi

l'altro de due fidetti capi) Prætorem Samnitium arte aggref

fus perpulerat, vt, quoniam cmnis Reminus exercitus, aut circa

. Palepolim (fe dal Romano Proconfole Publilio, per dare

maggiorçoloreall'inganno; non vi era ſtato in quel punto

riuolto ad arte: douea tutto lo sforzo di quell'aſſediò effer

Rima nendo

ingannato

il freſidio ;

che rene tiro

de' / idati

Ўа: „sti , ёў .

W osalti.

contro Palepoli:città,come dimostrerò di qui à poco,in yn

fito,delfito di Napoli afiai più piano. Mà per qùal cagione

non può anche qui prenderfi Palepoli nei fudetto stró più

largoಕ್ಲಿಕ್ಹAಣ ? Posteiache fiera detto, che il medefino

- ΧΧΑΕ, « . » Pub
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Publilio fin dal principio inter Palºpolim, Neapolimque loco

ºPPortuno capto, diremerat hoſtibus focietatem auxilijmutui,

qua, vt quiſque locus premeretur, interfe 7 fi fuerant . ) aut in

Adannio effets fineret fe claffè circumuehi ad Komanum agrum ;

non oran modò maris:fed ipſi vrbi propinqua loca depopulatu

rum. Sed vtfalleret, motte proficiſtendum effè , extemploque na

ues deducendas, stuod quò maturius fieret, omnis iuuenitus să

nitium, prster neceſſarium vrbis preſidium (non diftingue di

qual delle due città:& fe parla di vna di effe, intefe di Pale

Poli,di cui anche deuerà crederfi, che intefe, quando diffe,

che in Palepoli era ſtato riceuuto il prefidio di quattro mi

la Sanniti,& di due mila Nolani. Ma Napoli non douea di

quel preſidio per la ſua parte,& prima,& à quel pũto,nó ef

fer anch'ella ſtata fornita;& di quel de Nolani io non poffo

dubbitare, i quali al creder mio furon quelli Campani,che

per la lor dimora in Napoliscio è nell'intiera città, ch'era »

. compoſta delle due vilafciarono,come diffe Strabone,alcun

Et prima-º nome de loro magiſtrati) adlittus miſſa.Vbi dum Nymphius

N###" ' 9" in tenebris, & multitudine, femet ipfa impediente , fedulò alijs
poi Partenº- :: : -

- -

ρε, ο νε, Ρα. alia imperia turbansterit tempus,Charilaus ex compoſito ab fo
lepoli, cijs (del preſo configlio di far la deditione) in vrbem recep

tus (nèmen quì dichiara di qual delle due città parli : mà

per quel che ſegue, fi fcorge, di hauervfato quel nome nel

fuo largo fignificato) cum fumna vrbis Romano milite im

pleffet (il medeſimo general nome di città adunque, & qui,

& nelle parole antecedenti fi riftringe à Napoli fola, ch'era

fopra il colle) tolli clamorem iuſsit ; ad quem Græci (come di

fopra, abbracciando inſieme i Palepoletani, & i Napoleta

ni) figuo accepto à principibus (Carilao, & Ninfio) quieuere .

|- Nolani per aduerfam partem vrbis, via Nolamferente,effugiüt

P:(La parte della città più alta era Napoli. Adunquei'altra:
#:::::: che l'era oppoſtafà Palepoli; & perqueſto modo quella fà
:”verſo Occidente,queſta verfo Oriente: nèio da altre parole

di Linio,che da queſte,sò diſtinguere i fudetti fiti di queſte

due città, conoſciuti anche da altri moderni per altro, che

per queſto fuo dire delche giudichino i Lettori;& i Nolani,

ò che fi credano effer dimorati in Palepoli fola, ò vero nel

l'vna,& nell'altra: raccolti in quella notte tutti in Palepoli,

fi ricouerarono ſpeditaméte nella lor patria,ch’era da quel

- lato,
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lato;che da Napoli à Palepoli nõ fù maggior diftanza, che

dal colle all'inferior cõgiñto piano Oriëtale, eſsêdo ella da

ogni altra parte cinta då dirupi; fiche quei Nolani, che fus

girono da Romani, i quali haueano occupata Napoli,non

hauerebber potuto trouare fcampo per altro luogo,che per „, , , ....

Palepoli) samnitibus excluſis ab orbe (dall'vna,& dall'altra: :::::::::
* - - = -1 a 1 - - - -

rimafero ver

sì quelli ingannati dal finto imbarco: & fiancora quel loro gognoſaměte

picciol numero, ch'era rimafo alla cuſtodia di Palepoli , ò eſcluſi.

pure di ambedue) vt expeditior in præfentia fuga: ita fadior,

poſtquam periculo euaferunt, viſa ; quippe qui inermes ( ancor

quelli,che fieran già accinti di andar ad aflalire le contra

de Romane: hauendo gettate via l'armi) nulla rerum fua

rum non relićfa inter hoftes,ludibrium, non externis modò , fed

etiam popularibus (& non douettero ſimilmente i Nolanief- Liuio nota

fere ſtati poi ſcheraiti da loro cittadini nella fteffa manie- tº:

ra ? mà l'autore riuolge il rifoverfo de' Sanniti foliperpetui

inimici de' Romani, effendo i Nolani poi itati lor molto

gioueuoli amici nella feconda guerra Cartaginefe) ſpoliati,

atque egentes, domos rediere. Et queſto è l'intiero racconto

dell'auŭenimento di quello affedio,fattoci da Liuio,il quale

di più refe la ragione, per la quale ricuſato hauea di fegui

re l'altra opinione,qua bæc proditio ab Samnitibus fatta tradi

tur:& n'ho recate le fue parole à dietro.Mà di racconti, co

tanto diuerfi , per qualimaniera queſto Liuiano, in vigor

dell’argomento, che da lui ng fù propoſto, debba riputarfi

più ſimile al vero dell'altro, verrà dà me in altra occafio

ne dichiarato. - .

Hora fe io stimaffi efferne bifogno, ſeguirci del fito di

Napoli più diſtintamente à ragionare , del quale fiamo af.% colles

fai certi per gli manifeſti auuanzi de' fuoi edificij. Et per in cui bora,

quelche appartiene alla ſua ampiezza, la fteffa faccia del me da ºgni

fuogo,& Ia diligente offeruatione de faoi moderni fcritto- : ::::::

ri,ne dimoſtrano, ch'ella fin à fecoli non molto à dietro in-'i:

gombrò il colle, il qual hoggi è quafi egualmente cinto dà -

ogni lato dalle fue nuoue habitationi, & piaceuolmentedi

fcendendo verfo Oriente,finiſce in vn campo molto piano.

Adunque del fito di Palepoli,di cui non è rimafo velligio

veruno,& da molti autori è ſtato ſenza batteuoli argoměn- |

ti dettosch'ella fu di più miglia lõtanadi Napoli verſo Her

XXI. --
culanio»
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Alle cui fil- in , !; 13 , ia • هب. مد،م14:,,,,,:مم14ماج

!: ಸಿ; 醬 :::hoċċa del fiu aicello 3cbeto,ben conuer
che olleruandone altro miglior riſcontro,il quale anche

campo verfo d

Oriente, non :
a que che ne fragionato da Liuio.nő fia diſcorde préda

oltre il sebe-io quid trattare. Et parendomi , che nè il fuderto raccon

tº fº Pale to di Liuio.nè altra neceſſità ci coſtringa à creder Palepoli

Քջմ,

* -

Falcone

oltre il Scbeto : parmi ancora, ch'ella fu di quà del medeſi

mo fiume,nè di molto ſpatio lontana dalla. Þorta di Napo

lisla quale conducendo in Capua, fù affai anticamente, & è

tuttania appellata Caputna: in vn luogo, fon molte centi- º

naia diaanidetto volgarmente.Campo Napoletano.&cam=

Pº di Napoli& affolutamente. Napoli . per cagione in vero,

ch’iui era ſtata la fudetta città, la quale benche haueffe ha

uuto il filo ſpecial nome, fù nondimeno col comun nomeº

di Napoli dinnoſtrata. Fasti di queſto campo aperta men

tione da Falcone Beneuentano nella ſua Cronica nell'anno

I 14o mentre racconta,in qual maniera il Rè Rogiero fà la
- 1 - - |- -

Bentu. illu primavolta con melta pompa introdotto nella lor città da:

ttrato.

cittadini, & da Canalieri Napoletani. Ciues igitur ( queſte

fono le fue parole) cum militibus ciuitatis Joris Portam Ca

puanam exierunt in campum,quem Neapolim dicunt;&· Regem

ipſum bonore, & diligentia multa, vltra quàm credi poteſt, am

fleri ſunt ; & ſic vfque ad prediĉiam Portam Capuanam per

L’Ignoto dustus eſt. Ne di altro campo parlò l'Ignoto Monaco Cafi

Mon.Cafin. nefe nell'Hiſtorietta de fuoi tempi,da me publicata nel lib,

illaftrato.

|

*

1. dell’Hiſtoria de' Principi Lọngobardi, il quale nel Num.

28. fcrifie di Seodano Re de Saraceni, che quodam tempore

(intorno l'anno 86o. di Criſto) egreffus à Bari, totam deua

fiabat Capuam,Cancias, Leborem;zy fuum nequiſjimũ thronum

pofuit in campo de Neapoli:cio e dopo hauer depredate, pri

ma le contrade di Capua,& appresto poi quelle di quà,& fi

nalmente quelle di là del fiume Clanio. Mà Giouanni Dia

cono Napoletano,autor di pari età al Cafineſe , raccontan

do nella Cronica de' Vefcoui della ſua città, non ancor data

$:ºuagai aile ſtampe, che il Santo Napoletano Vefcouo Atanagio, il

Diac. Na

poł.iliuftra

[63.

quale viſie ne' medefimi tempi di quel Rè Saraceno, in Ec

cleſia 6. Ianuarij foris fita, Monachorum Collegium fub Abbatis

regimine ordinauit, offerens ei vnum bortum, in campo Neapo

litanº pºſitum;parimentc ragionò di quel campo, fuori las

fudetta Porta Capuana,doue tuttauia ſon frequenti horti, i

- - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - quali
* - -
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quali per efferfi la città in queſti vltimi tempi, marauiglio

famente accreſciuta di habitatori,vengon più largamente. »

dall’vno,& dall'altro lato del Sebeto coltiuati. Adunque ò

conuerrà accettarfi,che quiui fù Partenope, detta poi Pale

poli:ò vero chi il nieghi,farà coſtretto réder la ragione per

Îa quale il comun nome di Napoli ; & del Napoletano ter

ritorio,fù,come fuo proprio,conceduto à quel campo par
Nc n: e/endº

ticolare.Et feio fuffi ben ficuro,che quella città antica per- :/ be

ueniua almarecome foncerto che la nuous nő vi giũge; ::::::::
ua,delche mi è autore fràgli antichi ſcrittori Filoftrato nel ustaſ: :

lib. 1. delle Imagini,& fra quelli di mezza età Herchemper

to nell’Hiſtoria de’ Principi Longobardi al Num. 44. le cui

arolehò riferite ragionando di Mifeno:direi,che nella gui

fa di Atene il comun corpo degli vni,& degli altri cittadini

diſtingueuaſi anche fecondo la diuerfità delle loro regioni,

ch’eran,l’vna nel monte,l’altra à canto al mare, in Hipera

crij,& in Paralij,& perauuentura fimilmente in fattioni, co

medi Atene dal Sigonio nel cap. 2. del lib. 1. della Republi

ca Ateniefe fünotato.Mà ad alcun,forfe,non parrà verifimil come è ben.»

cofa,che cofi vicina à Partenope fulfe fiata Napoli da altra probabil mot
to, che viciificata. A

gente edificata. Alche ſenza molto lungo ragionamento fo- na le fuſe

disfar poſſo con l'effempio,recato anche à dietro, di Empo

ria; di cui cadendo fimil dubbio,venne fciolto da Liuio, ra

gionando de fuoi fondatori Maffiliefi, nel feguente modo.

Miraretur quis , cum cerneret aperto mari ab altera parte, ab

altera Hiſpanis,tam feræ,& bellicofe genti obiettos, quæ res eos

tutaretur.Riſponde. Difciplina erat cuſtos infirmitatis, quam

inter validiores optime timor continet. Et fegue à deſcriuere s

alquanto più à lungo,qual fil quella loro diſciplina. Dicafi

ancor lo ſteffo di Napoli, la quale con queſto vantaggio di

più della nuoua città de' Maffiliefi fù edificata fopra il col

Ie,& perciò in vn fito del fito di Partenope, che fù poi det

ta Palepoli,molto più ficuro;mà finalmente l’vna, & l'altra,

giouando , come auuertij à dietro, la lor vicinanza, fi con

giunfero in vna fola per maggiore lor ficurezza da vicini

çomuni inimici;i quali,ſeguếdo io la interpretatione,ch’ho

data al racconto di Strabone,itimo,che furono ſpecialmen

te i Nolani.Cofi adữque queſte noſtre due città molto vici

ne l'Yna dell'altra, efsẽdo da varij popoli in diuerfi tếpiſta
XXI. - Q1م te

/tata edifica«

f4 Wapoli,
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te edificate, finalmente diuennerovna fola,delle quali Sol;

Per lo cui 'ಘೀ ಶ್ಗ βpukbroappellata =

::::::ಜ್ಜೇ। effè maluit.& come à dietro eſpófi

:::::::: queſte ſu:Parolesnő della mutatione del nome dell'vna nei

2:a:a' nome dell'altra egli ragionando; mà dell'ellerfi Partenope,

fastofà dif di commandamento di Auguſtodishabitataper render Na

*abitata, poli più raccolta, più culta, & più cara:non in diuerſo mo

Solino illu-醬łofteffo Imperadore cównanuoua golonia riếpiendo

,»Pru numerofo popolo quella parte dell'antica Siracufa5ىلإ****ikitة

* città parimente Greca,&-diſtinta in ben quattro, ò vercin

que regioni, che per la varietà de fiti raffomigliauano al

trettante città; la qualepur douea più frequêtemente,& sē

za verun dubbio dalla miglior gente eller habitata; reſtrin

gere anche , & raccoglier douette il reſto de fuoi cittadini

in quell'vna fola,hauendo ſpianate l'altre : Nofira tempeſtate

secondo pef (diffe Strabone nel libro 6.appreſſo il ſuo interprete) cum in

jempio di si- ter alias vrbes Pompeius Syracuſas quoque male traffaffet,mif:

racufº, del ſa Auguſtus Cæfar colonia, magnam veteris firučiuræ partem

"P": <refiituit;olim enim Syracuſe quinque vrbibus confiabant, con

tente muro GXXC.fiadia longo. Neque opus putauit effe Augu

fius,totum iſtum complere circuitum; fedeam, quæ habitabatur

pars ad infulam Ortygiam,cenfuit maiori habitantium copia in

firuendam,cum ea pars ambitu fuo vrbis minimè contërkëde arcă

includeret » Et fiamo ben certi per l'altro elfempio della cit

tà Nicopoli,formata dalle reliquie diAmbracia,& delle fue

città vicine,raccơntato dal medefimo Geografo nel lib. 7.

che Auguſto fi compiacque di rinouare; & di accreſcer le

città,raccogliendo la-fouerchia lor vaftità ad vn conuene

uol modo;& del fuo amore verſo Napoli, onde debba cre

derfi, ch’egli haueffe piegato l'animo alla fua nuoua mag

gior bellezza poſſiamo anche perpiù di vn folo argomento

Ritenen dost effer ben ſicuri . . - - -*- -

::::::: Et qual maggiorargomentone defideraremo del cotan
moi, á vi- to fingolare,& comun piacere, che fentir foleano della di

were er mol- mora in quella città i Romani, per cagione de fuoipiace

ſeregij, uoli effercitij Greci , i quali perciò vi diuennero affai fre

:::#: ” quenti;& alcuni vi crebbero in cofialto grado, che conten

2f2;:, deuan co più famoſi della Grecia della maggioflode. Plu

- Rºmans. rim 1 (diffe illatino interprete di Strabontallib:5 .)ibi Græ

C0Y#麓
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molte lodi, & io più coſtantemếte crederò,che Liuio per nõ Romanó tm

eorum inſtitutorum fuperfūñtveſtigia; vt gymnaſia, epheborum

coetus,pbratriæ,& Græca nomina Romanis impofita. Hoc tempo

re facrum quinquennale certamen muſicum, & gymnicum per

aliquot dies agitur,ludis Græcorum nobiliſſimis æmulum. Et ap

preffo.Vite autem Grecanicam rationem Neapoli augent, qui eò

Romafecedunt in ocium: ſiue qui ab ineunte etate laboribus de

funffi funt : fue alioquin ob imbecillitatem, aut fenestutem cu

piunt vitamfaciliorem degere; & Romanorum nonnulli hoc vi

te genere gaudentes, vbi vident multitudinem bominum,qui eius

inflituti cauſa ibi verfantur,lubentes locum eum amplettuntur,

ibique vitiitant : Certamente aflai ben concorde al dire di Laonde, cen

Strabone è quello di Cicerone nell'Oratione à fauordi Pu- altre ledifié

blio Sulla, dal quale fù appellata Napoli,effer vn luogo non

tàmad inflammandos calamitoforum animos, quàm ad conſolan- ::

dum accomodatus. Et di nobili encomij furono lodati i fuoi che dac:.n:

otiofi ſtudi delle lettere,& la ſua piaceuol quiete, dà Hora- dergli a jde.

tio,dà Ouidio,då Columella,dà Statio, dà Martiale, dà Si- 8”.,”ºśgº

lio,& fopra tutti dà Virgilio; i verfi de' quali,dà altri nota-:::" ነ፡•

ti,& quelche ancora del molto attenderuifi a’ fuderti ſtudi » Ригата.

& à gli effercitijginnaitici; filegge appreſſo Filoſtratonel

lib. 1. delle Imagini , appreflo Dione Criſoftomo nell’Ora

tione 28, appreflö Aulo Gellio nel cap. 15. del lib. 9. & ap

preifo alcun altro,non prenderò fatica quì di riferire;mà bé

dirò che dà tutto queſto parmi di poter raccogliere,che ne'

medeſimi tempi de fudetti ferittori,& della maggior gran- -

dezza dell’Imperio Romano,la riputatione de' Napoletani

douette efferin afläi alto grado, aggiuntoui il merito della

lor coſtante fedeltà, celebrata dal noſtro Velleio, & molto

accreditata appreſſo del medefimo fudetto Auguſto, come

parmi di poter င္ဆိုႏိုင္ငံda quelche di lui diffe Dione nel

lib.48;che dubbitando,che i Liparefi non fi fuller riuolti al

le partidiselto Pompeo, gli traſportò in Napoli; fiche i ::::::::
fcແoipercompiⓛere cgial Inc．ca/propriógºnio,ch ai ູ為鷺
uſto de domināti, ornarono quella città delle accếnate fue fede verfo il

farne apparire il pregio minore,tacendo il nome de Napo- :”:
letani » attribuì, come offeruai à dietro, l'origine della lor :,,,:":

guerra co Romami ſpecialmente à Palepoletàni;mà bé poi a putats

chiamò Napoletanala lor confederatione,la qual fu per co- ne.
XXI. Գ- զ * fi
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.fi lunghe età intieramente conferuata.

..: gಿಸ್ಡಿಂಗ್ಡಿ!C:
JWapoli colo СО modo di viuere? & de Greci eilercitij,in Napoli lunga

minaciºj, mente ritenuti,facilmente può di qua raccoglierii,chenon ,

non vise/afyi mandarono alcuna colonia di loro cittadinigiamai, per

|:::sti vâ la quale farebbe conuenuto,di mutaruiti i ſuoi primi vſi po
Greci . fciache non altro eran le colonie, che eſpreſſe imagini di

Roma.Mà di queſto creder mio mi è in oltre autore Plinio

Secondo,il quale nel cap.5. del lib.3. hauếdo propoſto di vo

ler defcriuere l'Italia intiera, & le città fue, coloniarum men

tione ſignata:à Napoli poi di colonia non diede il nome;al

che è molto concorde Strabone nel lib.6. mentre ragiona »

Strabone » de Greci,che parfi per queſta parte d'Italia,& per la Sicilia

con ping affai largamente,eran poi nell'età fua, Tarento, Rhegio, er

Secondo ri- Neapoli exceptis , omnia in barbariem redaćřa; quantunque i

(contrato , popoli riteneuan tuttauia i loro antichi nomi ; ma in fatti

* illuſtrato erán diuenuti Romani,ilche dee intenderfi Per cagione del

le loro colonie. Aliaque (foggiunſe) à Lucanis,& Brutiis, alia

JM4 b à Campanis,obtinentur:ab bis quidem verbo,reaple à Romanis;

鷺 funt enim & ipſi Romani.Mi è ben noto, che nelle iſcrittioni

nga olema di alcuniantichi marmi vien Napoli appellata colonia:(Na

il nome, er poli dico,& non già alcuna del tutto ignota colonia Napo

4" "ºri. Îetana,come alcuni,hauendo quaſià vile queſto, che per la ,

Maeſtà delpopolo Romano fiì honoreuole fopra ogni altro

nome, fuor d'ogni fauio intếdimento nó temerono d'inter

pretare)mànè mi è oſcuro,che Põpeo deducếdo alcune co

İonie di là del fiume Pò, come riferiſce Aſconio Pediano

-nellechiofe dell’Oratione di Tullio contro Pifone, non no:دناهب

uis colonis eas conſtituit;fedveteribus incolis manentibus, ius de

dit Latij, vt poffent habere ius,quod ceteræ Latinæ coloniæ:id eſt,

vt petendi magiſtratus gratia ciuitatem Romanam adipiferen

tur: nè hò dubbio veruno,che nello ſtefio modo per fuo ho

nore fù conceduto il nome di colonia anche à Napoli;effen

dole tuttauia ſtata conferuata alcuna fua libertà, della qua

le più commodamente,& à diftefo tratterò nel fine di que

iti Difcorfi. Et della origine di così fortunata città tanto

hauer detto ben può baltare.

ᏗxXII.
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XXII. Sebeto fume.Pe/uuio Monte. /uoi antichiſſimi

incendỹ ignoti./uaforma mutata più volte. Da/ot

terranei fuochi, che già il mandarono fuoris

/cemato . /acro à Gioue Ve/uuio.

Horbenche Antonino Pio nel fuo Itinerario non diftefe Seguiuan º

oltre Napoli la uia, ch'hauer principio diffe da Terracina , Naţii

paſſando perle noltre marittime città,Minturno,Sinuefla ,:'ി.

Volturno,Literno:Cuma,& Pozzuoli: quaſi che nell'età fua fidº.

il reſto di queſto lido fulle,ò deferto, ò da ignobili caſtelli

habitato:nondimeno e molto certo, che ne’ fecoli più alti

vi furono alcune città affai ben frequenti,& di molta fama;

fiche feguitando la prefa Defcrittione,conuerrammene an

corper la lor parte ragionare. Mà conuien,ch'io primabre

uemente parli del fiumicello Sebero, & alquanto più copio: wa

famente del Monte Veſuuio; de quali nell'vfcir di Napoli ::,

l'vn dopo lo ſpatio di vn picciol miglio ſi attrauerfa al no- mareii sg

ftro camnino,entrando in mare ; & l'altro di poche altre , BETO .

miglia forgendo più oltre (di quello fuo fito non fi è dub

bitato giamai) all'occhio con ſuo diletto,& con marauiglia

del penſiero,fenza veruno impedimento ci fi oppone.Che il

Sebeto fia il fiume, ch'ho detto, ne rende ficuri Vibio Se

queſtro,mentre nel Catalogo de’ fiumi notò il fuo nome 2, Li

dicendo. Sebethus Neapoli in Campania. Del quale haueran- :ဖွံ့ဖ္ရစ္ဆိပ္သ၈•che douuto intendere Licofrone ne’ verfi allegati à dietro •

fotto il nome di Glani, può qui conofcerfi vero molto più

manifeſtamente,che forfe non parue, quando altra volta fù Picciot fiu

da me auuertito nel ragionamento del Clanio.Nè di vn tal me, da alcu.

fiume, ch’è di poche acque, di breue cammino, & di quafi ni ancordet.

che nifſun nome;& non fol da Licofrone,mà ancor dall’Au- "º" ""

tor degli huomini Illuſtri con altro che con queſto vocabo- """

lo, come fi vederà di qui à poco, fù appellato, può cofa di

maggior momento confiderarfi. Il Monte å

Mà del Vefuuio il quale daSuetonio nel cap.8.della Vita vɛsyvio,

di Tito.ò fia dellib. 8. viene ancor conceduto alla noſtra , ch'ha, rinº:

Campania in quelle parole:Ruedam fub eo fortuita,actrifia ಸಿಪಿ

acciderunt, vt conflagratio Wefeui montis in Campania ; mi fa- :fr:f C

--- - - - - - - - - rebbe fue fiamme.-

v.
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rebbe ſtato necelario aflai à lungo ragionare : fe la fua viti--

ma eruttione ſeguita à 16 di Pecembre dell'anno 1631.non .

hauellerialdatiglingegni di molti valorofiletteratíÄtrat

tarne colibri intierisi quali della naturalezza de fuoi incê

dijs& delnumero di queſti vltimi,ch'eran pastati,non meno

degli antichiffimi, appreſſo che in dimenticanza, nó cihan

laſciato altra maggior notitia à deſiderare . A tempo di Ti

todiile Suetonio, & l'affermano ancor altri antichi autori,

cacciò il Veſuuio copioſe fiāme, le quali per molti fecoli à

dietro non vi erano ſtate più vedute, & quella piaceuoliſ.

. fima riniera, affai frequentemente habitata, in horrida fac

霹数 *** cia mutarono; talche più per fegni , che per ferma hiſtoria

*****dio : egli di tal natura era conoſciutò. Da fegni conobbe i fuoi

tempo del- Prim1 incendij Diodoro Siciliano, le cui parole recai ra

l'Imper.Tito gionando di Cuma.Nèpiù certa notitia n’hebbe Strabone,

fº 43 alcuni il quale nel lib.5.appreſſo il ſuo interprete cofi laſciò ferit

:: l to Veſuuius mons agris cinčius eſt optimis, demptovertice, фиі
£34f4f4, f4 magna fui parte planus,totus fierilis eſtadſpeữu cinereus,cauer

naſque oftendens fistularum plenas,& lapidum colorefuliginofo,

vtpotè ab igni ereforum;vt coniećfuram facere pofissifia loca_2

quondam arfiffe,& crateres ignis habuiſſe; deinde materia defi

ciente reſtinċta fuiſſe. Degl'incendij di Pitecufa hauea queſto ·

autoreragionato concertezza,raccontandone il numero,&

i tempi:& di queſti del Vefuuio non altro sà dirne, di quel

|- che ne veniua perfuafo dalla congettura. Vitruuio fimilmé

te per via di congetture ne ragiona nel cap.6. del lib. 2. del--

l'Architettura;benche accenna, che per ogni modo fe n'ha

uea qualche fama. Ardores autem effe in his locis (dice egli ,

hauendo prima mentouate le regioni Baiane,& quelle d'in

torno il Vefuuio) hæc respoteſt indicare; quòd in montibus Cu

manorum,cô Baianis funt loca fudationibus excauata, in quibus

vapor feruidus abimo naftens, ignis vehementia perforat eam

terram,per camque manando,in bis locis oritur,Ớ ita fudationi

bus egregias afficit vtilitates. Non minus etiam memoratur an

tiquitus creuif ardores, y abundauff: fub Veſuuio montesinde

euomuiſſe circa agrosfiammam; ideòque nunc qui ſpongia fiuè

umex Pompeianus vocatur (Pompei città,fii quaſi alle falde

del Veſuuio dal ſuo lato verſo Mezzogiorno,come fi dichia

rerà poi) excostus ex alio genere lapidis in banc redastus eſſe

videatur
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-videatur generis qualitatem . Et di quà auuenne, che Plinio

Secondo il quale nel cap.1e6.del.lib. 2. facendo vn catalogo

de luoghi,che naturalmente effalauan fiamme;& nel cap.5.

del lib.3, mentouando queſto monte, non fece verun motto

di tal fúa natura;come fermamente fatto hauerebbe, fe dal

la ſudetta fua eruttione à tempo di Tito non fuffe à lui fta

to tolto il viuere,non che lo ſcriuere,& il ragionare. Di cofi Efendoui

alta, & cofi ofcura antichità de' fuoi primi incendij volen- i primi stati

do ammonirci Tacito nellib. 1. dell'Hiſtoria, mentre ragio-ஆ

naua di queſto,ch’hò pur hora mentouato, col quale fi ac-:”:

compagnò vn fortunofo incendio di Roma così ſcritie. Iam fini.

verð Italia nouis cladibus, vel poſt longam feculorum feriem re- -

petitis, affiifia.haufte,autobrute vrbes:facundiſſima Campanie

ora,& Vrbs incendijs vastata Effendo adňque per cofi lunghi

fecoliqueſto fuo effalar fiamme del tutto ceffato, credette »

Strabone,come fi è intefo per le fue parole,efferuene anche »

eftinta del tutto la minierazdelche in verol'hauerebber do- Strabone B

uuto difingannare i fonti di acque calde,che tuttauia, al fuo :*: :::--tempo forgeuano alle fue falde, delle quali può crederfi," modi.

ch'egli fteſſo parlò quando diffe, che habet Neapolis calidarữ

.aquarumfeaturigines,& Balneorum apparatus Baianis non de- Del perpet

teriores;mà certamente di effe intefe Lucretio nellib. 6. ne':

- feguenti verfi;del primo de' quali non è vna folala iettione quali dauan

. ne codici ſcritti à penna;nè il parere de' Critici è ſtato vn pure inditio ·

{olo;fe debba leggeruifi il nome del Veſuuio, ò vero altres: fonti

, parole;frà quali contrattiioqui non entro, & fermo la mia:“ cal

opinione nel fecondo di cui non è accaduto di dubbitarfi,

-, mentouãdouifi i caldi fonti Pampeiani.Recherò in ogni mo

. do quel primo nella maniera,in cuifileggenaauuanti,che »

il Turnebo,per la ragione da meriferitanel ragionar diPoz

zuoli,fuor di ragione n'haueffe foſpettato.

» : Is locus eſt:Cumasapud, Etruſcos & montes,

», : Pompeiịcalidisvbifumantfontibus autti.

Antonio Caracciolonel cap. 17. del libro:de Sacri Monu- Antonio

menti di Napolipensò, che de medefimifonti parlaua Caracciolo

Dione nellib 66 nelle paroleiche recherò alquanto appref-"º"º"

fognonauuedutofi, ch'egli efpreifamente iui ragionaua de .

Vefuuiani fonti, non di acque,mà di fiamme. Hor dopo la

pruoua ; vedutane à tempo di Tito, effeņdoi fuoi inċendi

XXII. diue
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quenti,che il ito nome; quantunque per altro ben noto, ſalì in maggior
-fama:delcheci auuerti Galeno il qual ville à tempo di HaوعسمJuonow

:nn:in „el driano,& di Antonino Pio,hauếdo Iaſciato ſcritto nel caP.

fama. 12.del lib.5 del Metodo,fe le fue parole fi faccian latine ; in

queſto modo.Celebre nũc,& nouă nomë eft Vefuuius,omnibus

. . mortalibus notă propterigně,qui in eº ex terra infublime emit

illu tur : Et per queſta cagione anche direi, che Solinosi qual

1 яъ ѣть prefe à riſtringere nel ſuo libro molte di quelle cofe,che de

fcritte furono dal fudetto Plinio nel fuo, tacendo degl'in

cendij di Pitecuſa,i quali dal ſuo autore per qualchemaniº

ra erano ſtati mentouati nel cap.88.del medeſimo lib.2.nº"

* racque delle eruttioni del veſuuio, chiamandoloßagra:
anime ſpiritum vaporantem. Nella qual forma di dir: parmi

di riconoſcere quella frequenza de fuoi incendi ch’ió diffi,

effer poi feguita;della quale apertamente ci refe ſicuri Dio

nechho mentouato à dietro, affermando di efli, che in co

uotannis fieri folent;dalche anche douette egli raccºgliere:
Elaeiparas " habet fontes ignis maximos : Et perſuademi: di poter

ell’ardër * . - : مم.دهم- : - -

f:#:; giuſtamente credere che dopo i fudetti manifeſti , & certi

#::, foi fuochi auuenne che i Napoletani": finfero delle fauo

fauole da le,fimilià quelle degli altri fi fatti monti Neapolitani autem:

wapeletani. (diste Filostrato negli Heroici appreſſo il ſuo interprete)
}taliam habitantes, Alcyonei olja mira fuiſſë "nemºr"; аiитt

enim de gigantibus multos illic fuiſſe isto: , Besbiumque montenº

Filostrato (fù anche in queſto modo chianato il Vefuuio ) ſuper ipſis

iliustrato. jħagrare:Gran fatto farebbe queſto,che i primi ſuoi incendij

stndo ſtati poco bé noti,nóndimeno fuſieri ço:ºrtº***

credutínafer da ſepoltigiganti:Màdiqueſtoba:

rà il Monte ” Horst giantichilimi incendii del Veſuuio:

::: lorfegni che virimafer: benche non à pieno, cono:
## gra: G dagli antichi;io non mi diffido di poter fimilmente da fe

fart piano. gni de ſuoi incendij più nuoui, dichiaratici dagli autori»

Řaccoglier quelche,non sò,fe ancordà altri fia ſtato offerua

to Die Strabone, come fi è intefo à dietro » chº Veſuuius

mons agris cintius est optimis , demptº vertice , qui magna fui

partepianus, totus fierilis eſt, adſpeċfu fine :: cauernaſque

oftendens fiſtularum plenas,& lapidum colore fuliginoſo. Queſto

erail ſuo aſpetto à tempo del fudețto autorº. Et fore dial，
· cuna "
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cuna delle mentouate fue cauerne douette intender Floro

nel cap.2o. del lib. 3. dicendo di Spartaco, & de fuggitiui

ferui,ſuoi feguaci,che affediati nel Vefuuio da Clodio Gla

bro molti anni prima dell'età di Strabone , per fauces caur

montis vitigineis delapfivinculissad imas eius deſcendere radi

cesibenche della lor fuga hauendo anche ragionato Plutar

co nella Vita di ಫಿಸಿ & Frontino nel cap. 5. del lib. 1. de' Dopoi vi beş

Stratagemi militari,di fi fatta cauità non parlarono.Mà nel- #ệ vna faui

l'età di Dione nella cima di queſto monte non era piano : in forma

veruno, ſcorgendouifi in ſua vece vna ampiffima cauità in: ***

forma di vn Änfiteatro,fermamente nel modo, che già diffi

della cauità del mõte Gauro»& degli altri, che fono intorno

Pozzuoli.Le fue parole òver di Sifilino nel 1.66.in latino fon

queſte olim quidem ex omniparte pariter excelſus erat, cº tūc

(à tếpo della eruttione, che fù imperādo Tito) er medio eius

ignis extitit; nam ea parte tantùm exufius eſt : extrinfecus enim

intatius,integerq; permanetad hæc tempora.ex quo fit, vt quàm

ignis externas partes non erurat;vertice qui circum funt, vſque

adhucveteremaltitudinem habeant;& que pars igni confumpta

eft,dum in fe coit,concauafatta fit,ita vt totus mons,fi licetpar

ua cum magnis conferre, formā habeat Amphitheatri. A tempo La quale èst

di Procopio,cio è di Giuſtiniano il maggiore,la fteffa fua, tempº dius

cauità non tanto rappreſentaua quella di vn Anfiteatro , :::
quanto vnaprofonda voragine,effendogià ſtate confumate: va:

maggiormente , & cacciate fuori dalle nuoue eruttioni le » -

fue parti interne. Di ciò così hà il fuolatino interprete nel

lib.2. dell'Hiſtoria de' Goti. Inferiora eius denſis arboribus

opaca fiunt;fuperiora prærupta, mirumque in modum aſpera . In

ipfo verò vertice altiſſimum eſt in medio antrum, ita vt verofit

fimile ad ima montispenetrare,atque ignem bic videre liceat, fi Finalmentë

quis prolato capite introſpicere audeat.Cofi queſto autore.Tal- rimaſe diui

che non femerariamente potrò dirio,che dalle frequéti fue :

eruttioni le quali dopo l'età di Procopio feguirono, ellendo :::: fே

ftata finalmente confumata per moltà parte quella efterio- i.e. 8

re fommità fua, egli ne rimafe, qual tuttauia il veggiamo,

diuifo come in due monti,non difeguali di altezzafrà qua- *

li vien chiufa quella voragine in modo di vna affai ampia,

& profonda valle:benche da queſto vltimo incendio è ſtata

confumata, & difperſa del più meridionale, chefouraſta al
ᏗKXA/. - R r ពេជៈ
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Re4 imegas mare, fi gran parte , che la ſua altezza non più agguaglia G

::::* quella dell'altro; fiche veggiamo co noſtri occhi quelche »

#vด• per le teſtimoniāze deſudetti ferittori nõ ci era oſcuro,& in
tếdiamo,che introducếdo Caſsiodoro il Re Teodorico à fcri

uere à Faulto nell'epiſtola 5o, del lib.4. effer queſtavna fin

golar proprietà del Vefuuio, fie ſuam fubstantiam vbique di

fpergere , vt non videatur damna fentire, per la qual cofa tot

|- feculis mons habetur, qui erogationibus tätis expểditur (Tertul

Caffiodoro liano nel lib. De Panit.fů dello ſteſſo dire ad vn fine pio)non

notato.Ter-attefe egli al vero;mà che in occaſione di così gran dāno,&

#alianº il terrore,da lui fteffonella medefima epiſtola ingranditi, non

"*" fi aftenne dalle viuezze, & da motti, fecondò il ſuo coſtu

me. Efferfi fatte non diſsimili mutationi nel monte Etna di

– Sicilia,fù notato da Strabone nel lib. 6; & anche da Eliano

Pºwende for nel cap.4o del lib. 8.della fua Varia Hiſtoria ; & Seneca nel

fe,da ſeguen l'epiſt.79. non ricusò, ch'egli di tempo in tempo rimanga »
ti restar del • v. - 2 - -:

اگےلمه - - - - -

tuttº estinto. ſcemato. Et chi sà che il Veſuuio già da fuoi incendii pro
dotto,nő debba al fine dagli ftefsirimaner del tutto eitinto?

such, aron Nè s'io ho detto, effer nato queſto monte dalle fue erut

te può eſſere tioni, dee con buona ragione riputarfi temerario il creder

公 :ºttº miopotendo esterne pariſsimo argomento quello del Nuo

:::::::: uo Montein fimil maniera nato appresto Pozzuolinell'an
*ή. no 1538;dal quale effempio io parimente perfuafo, giudi

- cai lo fteffo del monte Gauro, & di altri monti di quella

contrada:molto ancorgiouandomiciò che à dietro ſi è in

:tefo,efierci ſtato detto da Plinio Secondo nel cap.87. &nd

cap.88. del lib.2;& da Strabone nel lib. 1. de' monti, & del

- l’ifole comparfe in varij luoghi dopo altre fi fatte eruttioni.

Marauigliofa adunque,mà non già impoſsibil coſa è, che if

Vefuuio,il quale fciolto da ogni altro monte , forge in riua

al mare,fuffe vfcito in remotiſsimi tempi dal feno deilater

ra,fpinto da fuoi fuochi natiui,laonde alcuna parte del ma

re, diuenuta terra ferma: ò pure quel pianiſsimo campo ac

crefciuto in vn monteben ampio,& alto, haueffe-Perduto,ồ

di mare,ò di campo la naturaiezza,& il nome . Alle ceneri

Dalle fui ce: de ſuoi fuochi, dal fudetto Geografo di antichiſsimo tem

":::::::::: po creduti estinti, non fi arriſchiò egli di attribuir molto
tvrtf 711 campı -

- v.

&:riſolutamentela molta fecondità del medeſimo monte۶هرودنیا/anre/

facenái. " de' fuoi vicini campi. Fortaje,cofi diffe nel lib. 5. PPಳ್ಲ!
- :AllO
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fuo interprete,bec etiam cauſa eſt fèrtilitatis locorum ceretim

iacentium,quemadmodum Catane perhibent,partes, que cineri

bus ab AEtnæo igne furfum egestis fuerunt inteffe, fuif vini

feraces redditas Mà la frequenza de' fuoi incendi , che ſeguì

dopo l'incendio del tempo di Tito, onde蠶 volte furono

i vicini luoghi ricouerti dalle medeſime fue ceneri,inſegnò

per feruirmi anche qui delle parole di Caffiodoro nella »

epistola,citata à dietro,che vomit fornax illa perpetua pumi

ceas quidem, jedfertiles arenas:le quali magna quadam celerita

te reparant, quæ paullò ante vaftauerant . Siche con buona ,

conueneuolezza ancor Per queſta cagione han potuto gli

antichi noſtri Criſtiani ſtimare , che per queſta fua bocca è

la via all'Inferno (& lo steffò anche n’hauerebber penfato

quei gentili, fe delle fue fiamme hauefier hauuta notitia più

certa, i quali differ, che la medefima via era per l’Auer

no) pofciache iui hà il fuo regno Lucifero, ò, verdicafi Plu

tone;il quale egualmente dagli Etníci, che da noi vien cre

duto alle mondane ricchezze fouraftare. Non queſto : må Eſſendº Mati

del tutto contrario effetto operarono i cốtrarij fuochi, cio e “..ºntrariº

i celeſtisne' campi delle abomineuoli città di Pentapoli nel- -

la Giudea; i quali effendo ſtati fertiliffimi, diuennero del:Ä:

tutto infecondi; ilche da Tacito nel lib. 5. delle Hiſtorie al chi celeſíi,

pari,che altroue altra marauiglia,operata da Dio à fauore »

della gente Hebrea fi attribuiſce , non ſenza empietà, à ca

gion naturale, & all'effalatione del fetido vicino lago : con

cedendo egli intanto, che le fudette città furono bruciate » Tacito nº

da fuochi,diſceſi dal cielo:quafi che quella infecondità non ***º:

poffa per queſto modo anche attribuirfi al medefimo caſti

go diuino, effendo parimente quel lago ſtato effetto della

giuſtaira fua. Et fe egli ciò negato haueffe, come farebbe

poi in ſua opinione potuto effervero, che quei campi fufle

ro ſtati in alcun tempo fecondi? Ego, diffe, ficut Iudaicas

quondam vrbesigne cæleſti flagraffe, cöceſferim:ita halitu lacus

infici terram corrumpi perfufum ſpiritum,eoque fatus fegetum,

cy autumni putrefcere,reor:folo,caloque iuxtà graui . » . Gti antichi

Mà i medeſimi antichi gentili hauendo hauuta opinio- :,:.,.

ne,che queſti fuochi fotterranei contenetano alcuná diui- i riputaron

nità,& ch'eran facri, laonde chiamarono con Greca voce... faer. 1 lºº

Hiera cheval quanto faera l'iſola,che nuouamente conpar-#:
XXII . R r 2 ldاعر
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ue,& bruciò nel mare Sicilianojil Greco,& autor Anonimo,

della Defcrittione della Terra ragionando della Sicilia nel

cap.$6.hebbe à dire,ſecondo l'interpretatione del Gottifre

do che in hac infula eſt mons, qui vocatur AEtna, in qио топ

tefi qua fides, diuinitas eſt;quandoquidem die, noćfuque in verti

ce molitis ignis est, vnde etiam fumus aftendere videtur: iopen

fo,che niente meno dopo, che furono certi, che il Vefuuio,

9:/?:tarº nõ era di diffimil natura gli attribuirono la ſua deità,la qual

:#::::: Parmianzi manifeſtamente veggio, che fù quella di Gioue,

Giәие. al cui nome fù già in Capua dedicato vn marmo, compo

fto di due pezzi,& contienc queſte parole . -

Ι Ο V Ι

V E S V V I O

* S A C

|- D D

·
/

La fua non molto gentile fcoltura il dichiara de fecoli ca

denti , quandole eruttioni del medefimo monte per la loro

frequenza furono credute naſcer da perpetui fuochi, & cra

delle lor ceneri manifeſto ilgiouamento; & la fua maggior

parte è nel vico,dietro la publica Biblioteca Arciuefcouale:

mà la minore,che contione folamente le due vltime lettere

del fecondo verfo,& i’vltima lettera del quarto, è nel Cafale

di Marcianefi,in quella contrada,che fi appella.La Croce per

difauuenturofo cafo affai anticamente l'vna dall'altra difu

nita.Mà io non vorrei,che à queſta confecratione del mon

Flore illu- te Vefuuio à Gioue fi credeffe,che alluder volle Floro,ragio

strato, nando del fuggitiuo Spartaco,mentouato nõ è ancor mol

to,il quale di Capua vi fi ricouerò co' fuoi compagni ; per

cioche di lor habbia detto, che prima velut ara viris mons

Kefauius placuit;& fia ben noto,che alle are, alli tempij, & à

luoghi facri gli oppreſſi dall'altrui fouerchia grauezza folea

no trouare fcampo: hauendo egli per ſuo coſtume voluto

vfar quel motto,& dir la lor fuga ſimile à quella, che da tal

forte di gente folca farfi alle arë. Come ancor Martiale in

Vll
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- ib.4.in cui parlando del mcdefimo Mertiale i
vn ſuo Epigramma nel lib.4in cui parlando de luftrato . ii

Veſuuio,ne ſcriste i ſeguenti yeri ratior illi: Rådero, &

33 Hac Veneris fides, Lacedæmone graticrilli: il Ratnitez

- Hic locus Herculeo nomine clarus erat. rifiutato.
גל.|--*-**|-|-

non intefe di verun tempio,nè di Venere, nè di Hercole,il

che fù creduto da fuoi pofitori, Matteo Radero, Lorenzo

Ramirez di Prado, & da altri;ma ben con poetici colorifol

volle dimoſtrar la molta piaceuolezza;& amenità di quella

riuiera prima che fufle feguito l'incédio di quel monte nel

tempo di Tito : in cui fù la città Herculanco, appellatada!

nome di Hercole,della qual ragionerò di qui à poco.

XXIII. Veferi città, ở fume. non diuer/o dal Sebeto.

Hercolaneo città, porto, & Promontorio. Taurania

città. Cofa città.Pompei eittà, & porto: questo

ripieno dalle eruttioni del Veſuuio :

quella ruinata dal terremoto . "

|

Mâ fe le eruttioni di queſto monte han potuto, come fi è VESER f da

fin quì dichiaratomutarcotanto il ſuo primo aſpetto: che , 45;" }}.

altro penfar deucrcno de’ ftoi vicini luoghi : A me pare: lata citiảida

anzi è pur troppo certo,che dalle fue ceneri,che fecondaro- altri fiume ·

no i vicini campi molte città, che vi eran d'intorno,rimafer

deferte,& quaſi in vna tomba fepolte. Fù vna di effe la città,

chiamata per nome : Veferi ; la quale , come ben offeruò il -

Cluuerio , era alle fue falde, dal lato che rimira verfo Ca-: :

pua, & vien mentouata da molti antichi ; benche l'Autor

degli Huomini illuſtrici rende alquanto ambigui sè ella fù to.

città,ờ vero vn fiume di tal nome.Cicerone nel lib.3. degli

Officij,& nel lib. 1.de' Fini;Valerio Maſſimo nel cap. 4. del

lib 6.& ſopra tutti Liuio nel lib. 8. parlando della battaglia

- de' Romani co’ Latini, nella quale il Confole Publio De

cio confecrando fe fteffo, come in facrificio della vittoria,

reſtò morto3non altro distero, che effer ciò feguito apudVe

ferim, & ad Weferim: hauendo ben Liuio per qualche modo

accennato,ch'ella fù città; percioche ſcriile, che pugnatum

eſt, haud procul radicibus Veſuuij montis, quà via ad Veferim

ferebat. Per le quali Paroleil ſudetto Cluủerío non foi cre
- - de
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Nºn può dal de che di Veferi,come di città habbiano intefo gli altri due

#您 :::* mentouati autori (neque verò,dice egli,in fiumen aliquod cer
'accoglier/í, - - - " - : * v |- -

j :ta aliqua via duci poterat) må di più penfa, che l'Autor戀
to f, deliai- Huomini Illuſtrisch'hò mentouato,falfamente riputò,Vefe

tro fià vero, ri effere ſtato vri fiume, di cui nè altro ſcrittore ħà parlato:

nè per quei luoghi da lati del Vefuuio trafcorrono altri fiu

mi,che il Sarno,il Clanio,& il Sebeto. Io nondimeno, come

non veggio neceſſità veruna, che non fulle potuto dirfi da ,

Liuio,che quella via conduceua al Veferi,fiume;del che ben

auuedutoſi lo ſteffo Cluuerio,foggiunfe,che caput diſputatio

mis eſt, quòd hic fluuius præter præditios, eſt nullus : cofi parmi,

che per le narrationi de' fudetti autori non poſsiamo rima

ner certi,che Veferi fù città : ò che fi confenta , ò che fi nie

ghi efferfi del medefimo nome appellato anche vn fiume 1.
Mà fà cit. Màfia per me vero l’vn detto,& l'altro; & della città ci ren

ta, G’ fiu:, derà ficuri il nome dellagente Vestria, che dal fiume non

non átuerf, Potº yenir denominata; dalla qual nacque vn Marco Veſe

dal sebeto rio, in honor del quale in Capua è vn marmo aPpretio il

Monaſtero de' Frati Agoſtiniani della Congregatione di

Carbonara, fcolpito delle ſeguenti parole . -

D. M. S. |

м. V вs E R I o v

M. H I L P A L.

I V C V N D I A N O

P R A E F. F A B R V M

A D C E N SO V E LA T O

PROC. ALIM VIAE FLAM.

ĪĪ VIR. DESIG.

SACRI A IV CVN DA

. M A T E R,

Et del fiume per qual cagione creder noi non potremo,

ch'egli fa quello ſteſſo, il quale più comunemente fù chia
- IA a GO.



---- |

Ф f y C o R У о II. 3 I 9

mato. Sebeto ? & trafcorrendo dal lato del Vefauio, doue il Anfor de:

Ciuuerio hà ragioneuolmente collocata la città di quelរ៉ឺ
" - - luftri illu

nome, ben potè dal fudetto Ignoto autore per la lor vici- ftrato,& di

nanza appellarfi nel medefimo modo ? Non diuerſamente fefe.

in vero il Liri fù detto Minturno : il Volturno fù chiamato

cafilino,come a fuoi luoghi hò dimoſtrato; & dall'Autore.»

dell'Historia Miſcella nel lib.5, il Frentone fù detto. Tcano.

dal nome di Teano,già nota città di Puglia,comedichiare

rò,doue farà più opportuno.

:Mà,ồ che mi fi conceda,ồ che mi fi nieghi,che il Veferi,&鷺
NE9 , cttt

il Sebeto fù vn fiume folo : per ogni maniera frà queſto fiu- : del

me,&il Sarno in vn picciol promontorio:fù Herculaneocit- ::::常常

tà da ciaſcun di effi con non molto inegual diſtanza lonta-s: fa'n

na di počhe miglia. Di queſti fiumi,& di queſta, città parlò vn colle, che

Sifenna appreſſò Nonio Marcello nel cap. De indifer.gene- Afpers“

rib. il quaľnotando, che gliantichivfarono di dire nel ge-"""

nere feminile il latino nome fiumen .ne recò per effempio

queſte fue parole,ch'eran nel.lib. 4. delle fue Hiſtorie. Buod

opidum tumulo in excelfo loco propter mare , paruis mænibus

inter duas fluuias,infra Veſuuium collocatum. Ne può dubbi

tarfi , che di queſta città inteſe Sifenna, il cui fito non ci fù

in altro modo defcritto da Strabone nel lib. 5. dicendo ap

presto il fuo interprete, che Neapolim Herculaneum infequi

turscuius extremitas in mare porrigitur,& Africo mirifice per

fpiratur,vtfalutaris inde ibi fiat habitatio · Credefi, ch'ella, fù

doue è al preſente il Caſtello,appellato. La Torre del Greca.

alcheben conuiene quelche n'habbiamo quì intefo da fu

detti autori;&alquanto à dietro da Plinio Secondo, che fi

milmente la collocò frà Napoli,& Pompei,la qual città fù

nella bocca del fiume Sarno.Molti aggiũgono efferfi in quel

tratto ritrouate varie antiche ifcrittioni, & memorie , che

appartengono à gli Herculanefi,fiche il fuo fito è pur certo

affaisquantunque le eruttioni del Veſuuio hauendo con le s peu, fù vn

loro ceneri fatto çangiar faccia, come accennai à dietro, à fºr, ; :,:;

quella intiera contrada, han celato, & il colle, & quel Pro- cui beite »

montorio,che fi ſporgeua nel mare, additatoci da Strabo-ricettº.. :ar

me. A queſta ſua defcrittione parmi, che ancor fi concordi #“ .

quelche diffe del ſuo Porto Dionigi Halicarnafeo racçon-f::}:

tando nel lib. I. che Hercole , al quale attribuiuafi la fua-, fe.

XXIII. * - - - -- - - fon
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fondatione (mi feruirò delle parole del fuo interprece s )

omnibus Italicis rebus ex animi fententia compoſitis, quum

& naualis exercitus in columis ex Hiſpania veniſſet, deci

mas predefatto ſacrificio, Dijs obtulit; & ibi, vbi claſſis ipſius)

statiua habebat,opidulum de% nomine condidit,quod nunc quo

que à Romanis incolitur,& inter Pompeios, co ấeapolim estf
tum,& Portus omni tempore tutos habet. Et cioche fia vero di

vna tal fondatione, riputata dal Cluuerio fauolofa : mà gli

Herculanefi,&le genti del contorno, non douettero dubbí

tarne,i quali per auuentura anche dal nome del medefino

Heroe fi perfuafero,elferfi detto.Pietra di Hercole.quello fco

glio nel mare di Stabia,di cui parlò Plinio Secondo nel cap.

2. del lib.32: certamente Plinio Cecilio pur di queſto Porto

cifece auueduti nella epiſt. 16.del lib.6.nella quale mentoua

i Claffiarij,ch'erano in Retina:luogo con picciola mutatio

Et fotea di- ne hora detto. Refina. dalla Torre del Greco di breuiſſimo

morarui par ſpatio lontano:raccontando, che il fudetto Plinio Secondo

:::::::*"* fuo zio volle di Miſeno conduruiſi,per contemplar più da ,

""/**" vicino il nuouo incendio delvestudio, non mai più veduto,

&per recar qualche foccorſo alle genti di quella contrada,

effendo egli Prefetto dell'armata Mifenate . Egrediebatur do

mo:accipit codicillos. Retine Claffiarijimminentipericulo exter

riti (percioche eran fuggiti di Refina al lor Prefetto in Mi

feno:mail Cataneo credette quel luogo nello ſteffo Promõ

plinio Ce-toriº di Mifeno:non auuedutofi di quelche poi ne foggiun

cito illu fe il medeſimo autore) nam villa ea fubiacebat ( al Veſuuio)

frato. nec vlla,nifi nauibus, fuga. Vt fetăto diferimine eriperet,orabät.

1}{2ataneo Non vertit ille confilium; fed quod ſtudiofo animo inchoauerat »

rifiutato. obit maximo. Deduxit quadriremes.aftendit ipſe, mð Retina mo

dò,fed multis (erat enim frequens amænitas ore) laturus auxi

lium.Et foggiunge, ch'egli finalmente peruenuto à mezzo il

golfo,& che nó potéđo auuicinarfi à dirittura al monte per

ja tempeſta de' faffi, che sbalzati in alto dall'empito dell'e

- ruttione, gli pioueuano addoffo,commandò al nocchiero ,

- che il conduceſſe à Pomponiano,il quale in quel punto Sta

bijs erat,diremptusfinu medio;nam fenfim circumaốfis,curuatif

uc littoribus mareinfunditur.Fù adunque Herculaneo fopra
vn colle, che formaua vn Promontorio in mare, fiche chiu

deua vn ben capace porto, doue hebbe ricetto l'armata diربمتس

Hercole,
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Hercole,& più nuouamente dimorar folea parte di quella-3 -

di Mifeno.flche effendo pur vero, io non poffo non mara- Siehe e ma

uigliarmi,che Hannibale dopo la vittoria ottenuta de' Ro- :::::*
măni à Canne, hauendo cercato di hauer alcun porto di: ്.

mare in Campania, & fingolarmente il porto di Napoli, à carato affet.

quello di Herculaneo, doue forfe non hauerebbe hauuto cenarlo.

per la tenuità di quella città , à penar molto ; non hauefle » . . .

volto il penfiero. Per agrum Campanum, diffe Liuio nel lib. Liuio nota

23 di lui ragionando,che di Puglia qui fi condulfe,mare In-":

fèrum petit, oppugnaturus Neapolim, vt vrbem maritimam ha- ----

beret. Ét di nuouo pur di lui fcriste,che dal territorio di No

la ad mare proximè Neapolim defcendit cupidus maritimi opidi

potiundi,quà curſus nauibus tutus ex Africa effet. Ilche fù ri

petito da Silio nel lib. 12. che viaggiunſe,non hauerne egli

hauuta vaghezza per altra cagione.

33 Prima inſtaurantem fenfit certamina mitis

;Parthenope, non diues opum,non ſpreta vigorisעל

3 • Sed portus traxere ducem, fecura volentem

» AEquora, quæ peteret veniens Carthagine puppis :

& il medeſimo Liuio non tacque nel lib. 24. che quel Capi- at the laa

tano cercò anche di ottener il Porto di Cuma, & quello di ::::::::
Pozzuoli.Leggefi nel reſto queſta città Herculaneo, appella- ja ::

ta da Ouidio nellib. 15. delle Trasformationi. Herculea:ma º effer. Tiuo.

fermamente per la necefficà del verfo; onde deſcriuendo il li, --

viaggio di Enea in Italia,di lui cofi diffe.

,Indelegit Capreas, Promontoriumque Mineruæגנ

23 Et Surrentinos generofo palmite colles,

32 Herculcanque vrbem, Stabiaſque,& in otia natam

33 Parthenopen–

Della qual neceſſità non auuedutofi Franceſco Giureto,& Franceſco

affai meno,che Ouidio ragionaua delle città del noſtro ma- Giureto ris

re,diffe nelle Note fopra l'epift. 19. del lib. 7: di Simmaco, fiutatº:

ch'egline’recati verfi per città Herculea intefe Tibure,hoggi

Tiuoli, città mediterranea; percioche quella gia fù dedica

ta ad Hercole: cotanto l'ambitione di effere autori di nuo

ue ſpoſitioni, congiunta ad vna frequente confuetudine di

feruirſi di congetture, può, & fuole bene ſpeſſo rendere in

confiderati anche gl'ingegni più fauij,& più eruditi. Mà ſe

guitiamo la noltra Defcrittione . . . -

ΧΧΙΙΙ. |- S ſ Fith
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恕". . . Fu da Giulio Cefare Capaccio nel cap. 1o del lib.2.della

- #:: Hiſtoria Napoletana mentouato vn luogo,ch'è nel lato del

fuuzo nel Veſuuio verſo il fiume Sarno, detto volgarmente. Ciuita il

luogo boggi qual nome accoppiato con le ruine degli antichi edificij, le

dettº ciui: quali iui ſimilmente vederlì egli afferma, ne dimoſtra fen

za alcun fallo eſferui ſtata alcuna antica città, di nome hora

ditio mag- ignoco,la գաal ragioneuolmente ricufa (quelche altri vole

giore. tiano) che fii Stabia. Mà io nõ poffo acconfentirgli, ch'el

la fi Taurania città numerata da Plinio Secondo nel cap.5.

Il Capac- dellib.3.frà le eftinte nella noſtra Campania; s'egli non úe

စ္တစ္ခုႏွစ္တ reca altro maggior argomento delle parole del citato au

ရှီ႔ႏိုင္သူဖ္ရစ္ tore,le qualifono queſte. In Campano agro Stabie opidum

fuere. Intercidit ibi ở Taurania.Sunt & morientes Cafilini re

liquiæ. Percioche Plinio nulla più cõgiunfe il fito di Taura

nia cõ quello di Stabia, di quelche fi facelle del fito di Caſi

lino,il qual da Stabia e di molte miglia lõtano:hauếdo egli

fol volutonotare la loro comune fciagura. Io più tolto cõl

Et forfe fà locherei Taurania nel tratto di Nola, ò in altro fito,ancor

zná áilé , più vicino a’ Sanniti,da quali,& la medeſima Nola, come »

citta de 34 dichiarerò qui alluogo fuo, & più largamente nel quarto

"tit": Diſcorſo, fù poſleduta; & altre picciole città della Campa

nia,fecondo che affermano alcuni appreſſo Strabone,che ri

ար: ’aſ, ferirò poi, furono edificate. Potreb3ể crederli, che de fuoi

Taurafio . Tauranini intefe Liuio nellib.4ɔ.in quelle parole. Ager þu

"::"H"p” blicus Populi Romani erat in Samnitibus, qui Tauraninorum

141. fuerat. quafiche cofi poffa crederſi di Taurania , come »

leggefi di Nola, che egualmente al Sannio, & alla Cam

pania fù attribuita. Mà il Ciuuerio nel cap.8.del lib. 4. del

l'Italia ragioneuolmente legge appreſſo Liuio. Taurafinorū.
Il C!uueri ! :--:l-----ב– -Iנריי-- - -–-rי

!–
--~:--צ--- נrצ

ינ----נ--

::::::: che furonó i cittadini di Taurafio, città negl'Hirpini, ben
łºdato , & - - - - - - -

er altro che io poi non poffo acconfentirgli, che nel cap. I 1. del lib.

*ifiutato. 1.nicghi,chefù giamai in Italia alcuna città,appellata Tau

raniasiaonde non uorrebbe, che appreſſo Stefano Bizantio

fi leggeffe, come in latino fuonano le fue parole. Taurania

opidum Italiæ gentilitium:Tauraninus,vt Placcntinus, Cy Tau

ranianus: mà.Taurafia uſcitagli di mćte la noſtra Taurania,

da PlinioSecondo pur mentouata:fe forfe di una città, cofi

anticamente eftinta,egii non diceffe, ilche dir non potreb

be,non hauerdouuto Stefano ragionare . Refterà adunque

il
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ilfito di queſta città con maggiordifgratia della ſua prima

ruina perpetuamente del tutto celato: -

Mà pur quel nome di. ciuita. à qual altra delle noſtre cit- :fa::"

tà per qualche non inuerifimil congettura applicar noi po-:':

tremo? Io penfo,che iui fù quella,di cui parlò Floro nel cap. :}滤

2o.del lib.3.citato altrevolte à dietro,doue ragiona di Spar- i.a. Tora_i ;

taco,& di coloro,che l'hauean feguito ; i quali vfciti dalle » º ver.Cora.

anguſtie del monte Veſuuio, eritu in vno nihil tale opinantis

dučís fubito impetu cafira rapuere; inde alia caſtra:deinceps Tho

ram,totamque peruagantur Campaniam. Ini adunquess'io non

erro,fù la città chiamata.Tora: la qual più emendatamente

Helia Vineto nelle Note alle recate parole di Floro crede,

come fi hà in alcun libro ſcritto à penna , douerſi appellar.

Chora:ò più tofto. Cora; di cui fi perfuafe, ellerfi parlato dà

Strabone,& da altri Greci autori, che fcriffero il fuo nome

fenza aſpiratione;& hauer fimilmente parlato de’ fuoi Co

rani Plinio Secondo,Solino, Propertio, & Silio; & di Cora »

fuo fondatore haueranche Virgilio ragionato. Mà fe la cit- Ile Vinetº
tà Thora,ờ ver Cora di Floro fù in Campania , certamente » rifiutato,

non fù quella,di cui parlarono gli autori citati dal Vineto,

la qual fù città del Latio, ò pure de Volſci, ilche è troppo La guai „ia

più manifeſto,che mi fiabiſogno qui à diftefo dimoſtrario. :::::"

Accettando nondimeno la lettione,da lui recata,per la qua- mente fa

le mi fò ſtrada à credere,che Floro fcriffe.Cofam.& non già, detta.cõsas

Coram:nè Tboram:ftimo,che queſta città fù quella,defcritta

ci dal noſtro Velleio nel tratto appunto intorno il Veſuuio,

non lontana da Herculaneo,& da Pompei , in quelle parole • • r -

del lib.2.in cui racconta,che Minatio Magio,fuo atauo,nc- Floro rifc5

pos Decij Magij,Campanorum principis celeberrimi , & fidelif 器::::

Jimi viri, tantam bello Italico Romanis fidem præfiitit, vt cum emendăto .

legione, quam ipſe in Hirpinis confcripſerat, Herculaneum fi

mul cum T. Didio caperet, Pompeios cum L. Sulla oppugnaret, Forfe edist.

Cofamque occuparet . Et fe mi fia permeffo,dirò, che i fuoi ::, "ºs";

fondatori furono quelli Etruſci,i quali, come afferma Stra- ::::::“

bone al lib. 5; ottennero le medefime città, Herculaneo, & ְי

Pompei:& che à fomiglianza della città nell'Etruria,appel- la Etruria .

lata Cofa,collocata in vn fito del tutto fimile al fuo, col me

defimo nome,la chiamarono. Poſt Populonium (fono parole

dell'interprete dello ſteſſo Geografo nel libro citato ) Çolje

A Y III. S f 2 φrbs
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vrbs eſt (& in queſto modo , & anche Coffa, & cofa leggefi

quella città variamente detta ) paulùm ſupra mareftai ju

blimi colle, qui in finu iacet.Infra vrbem Herculis portus eſt, CƠ"

proximè lacus marinus, & ad fromontorium, quodfimui immi

net, ſpecula ad captandos thymnos comparata . Nondimeno de'

fondatori della noitra Cofa ciò che fia vero,hò anche gran

foſpetto, che hon tutte le volte habbian gli antichi ſcriŘtori

parlato di quella di Etruria, come fin hora è itato creduto

da ogni altrosi quali à queſta,che à Velleio non può negar

fi,non hauean ancor polto mente in modo veruno.

P0M PHI » . Seguendo il fudetto Geografo à ragionar dopò Hercu

# 赏一 lanco del rimanĉte lido di Campania,hà quette parole. Hoc,

臀ே„et zº quod proximè fequitur,& Sarno amne alluitur, Pompeios,te

ia bºcca asi nuerunt olim Of i deinde Etrufi, ac Pelafgi. poſt hos Samnitæ,

Sarnº, qui & ipſi inde funt expulſi (da Romani) Eſt autem hoc com

mune nauale Noke, Nucerie,Č Acerrarum : Sarno amne merces

fimul excipiente,atque emittëte. Super hæc locafitus eſt Vefuuius

mons. Fù adunque Pompei città alle falde del monte Ve

fuuio, nella bocca del fiume Sarno, doue era il mercato, ò

ver la dogana di tutte le facende mercantili, cofi terreſtri,

come di oltramare,advfo di Nola,di Nocera, & di Acerra:

non altrimente, che nella città di Volturno alla bocca del

fiume dello ftesto nome, & di là in Cafilino,fù la doganaad

vfo de' Capuani;& in Minturno alla bocca del Liri fù l’altra

ad vfo delle città di quel contorno.Per città marittima ella

ne fù anche altra volta defcritta dal medefimo autore nel

Hebbe vn-> fine del fudetto libro dicēdo,che da Marcina, città nel feno

fawofo por- Peſtano(hoggi è chiamato.Il golfo di Salerno) per Nuceriam

Á0• Pompeios vfque iſthmus eſt non longior CXX ſtadiis. Et loftef

fo fito ancora nè affermò Plinio Secondo nel reſto della fua

defcrittione del medeſimo noſtro lido. Littore autë hoc,Nea

polis, Herculaneum, Pompeij, haudproculfpefiante monte Ve

Strabone-º, fuuio, alluente verò Sarno amne. Dalli quali non fù diuerfo

ಶ್ಗಣ್ಯ ::: Pomponio Mela nel cap. 2.del.lib.2.benche con oppoſto or

်စီio : dine& hauendo ſcambiati l'vn nell'altro i nomi di Hercu

ja, fioro & laneo,& di Pompei,cofi defcrifie i medefimi luoghi di que

Liuio con fta riuiera. Surrentum, Herculaneum, Veſuui; montis afpeffus,

cordi . Pompeii,Neapolis Floro fimilmente nel cap. 16. del lib. 1. , il

qualconcorde a ſudetti ſcrittori, non può hauerci ingan
IldCl3
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nati, fe nel resto da ogni altro difcorde collocò ancor Ca

pua appreſſo il mare : numerò Pompeicon l'altre città au

fittime di queſta noſtra Campania : le cui parole fonque

fte. Vrbes ad mare, Formiæ (altroue hò dichiarata la cagio

ne per la qual egli à noi attribuì Formia ch'hora diceſi:Mo

la.) Cume,Puteoli, Neapolis:Herculaneum, Pompei, & ipſa ca

put vrbium Capua. Et per fine Liuio hauendo nel lib.g. fatta

mentione del ſuo porto, dee crederfi, che nella guifa degli

altri n’habbia ragionato.Per idem tempus,diffe,& claſſis Ro

wmanaà P.Cornelio, quem Senatus maritimæ oræ præfecerat, in

Campaniam asta,cum арриlja Pompeios effet, ſocii inde nauales

ad dépopulandum agrum Nucerimum profesti. Talche del ma- Ma da al
rittimó fito di quelta città poſſiamo effer ben ficuri . Mà il}: fù:-

Čiuuerio preſtando fede all'Itinerario,che diuolgato la pri-: fr

ma volta dal Peutingero,fuol dimoſtrarfi dal fuo nome, nó -

vi acconſente; fiche fiù di parere, ch'ella debba crederfi nel

luogo,in cui tuttauia appreſſo il fiume Sarno:mà per lo ſpa

tio di due picciole miglia lontano dal mare , è il Caſtello,

dal tragetto già delle barche,ò vero fcafe,appellato. Scafato.

Nè io prendo à contradirgli;pofciache,& Volturno,& Min

turno, città fimilmente deſcritteci dagli antichi à lato al

mare , non furono propriamente nel fuo lido, mà alquanto

fràterra.Mà Seneca nel cap 1. del lib.6.delle Queſtioni Na-Percioche it

turali, ragionando del terremoto, dal quale nell'anno del ſuº fºrtº »
Conſolarö di Regolo,& diyirginio, il qual fu l'anno 65 di :駕 nel

Criſto, rimafe quella città ruinata, ci defcrifie queifuoghi ::, :,:

nel feguente modo. Pompeios celebrem Campanie vrbem, in mare. "

quam ab altera parte Surrentinum,Stabianumque littus ; ab al

tera Herculanenfe conueniunt, mareque ex aperto condutium

amænofinu cingit,defediſje terremotu;vexatisquecumque adia- Seneca,Pli

cebant,regionibus, audiuimus. Et di più fe offeruarvorremo mio Če:.

cioche ci fù detto da Plinio Cecilio nelle parole, recate non & Strabo

è ancor molto,che quiuifenſim circumatiis, curuatiſque litto-ºne riſcon

ribus mare infunditur;& ancora quelche dell'iſtmo da Pom-"

peià Marcina ne diffe Strabone, forfe, nè potriamo racco-Effende fa

gliereche quella città al principio non fù nell'aperto mare, : , "Pinº
ne men del tutto lontana dal fuo lido; ma che fù ſopra vn dalle fr ..

:: golfo, ò ver canale,nel quale il fiume Sarno finiua il;

uo corſo, che finalmente dalle ſpelfe eruttioni del viciuo aetio moite.

ΧΧΙΙΙ. - - Vefuuio
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Itinerario Veſuuio effendo ſtato ripieno, ella nell'età dell'Autore deſ

del Peutin fudetto Itinerario rimafe lontana dal mare. Di ciò mi por

常 ge non leggiero indirio quel medefimo tratto, ch'è fràŠca
fato,& il uo vicino lido,il quale e vna infecõda palude, do

ue leggiernente cauandofi,ſi ſcuoprono arfe pomici,& for

gono acque falſe.Per dinoltrar, che queſto creder mío, an

corper altro non fia ſconueneuolmente lontano da quelche

può parer vero? io non mi auualerò , nè dell’effempio del

monte Circeo,il quale effendo ſtato ifola, fe non prefe in

ganno Varrone appreffo Seruio fopra illib.3.dell'Eneide di

Virgilio fu ricongiunto al fuo continente,diffeccate per hu

mana induſtria le paludi, che vi eran framezzo : nè men di

quella,riputata gran marauiglia da Caffiodoro nella epiſt.

5o.del lib.4.citata altra volta, per le ceneri pur del Veſuuio

Jubitò vſque ad arborum cacumina dorfa intumuiſſe camporum:

riche è ben må ben feruirommi dell'effempio dellago Lucrino, ripieno

certo per al da quella fteffa erutsione, onde nacque il monte Nuouo, à

tri eſempi, dietro più volte mentouato; & di più mi auualerò di quel

l'altro,che per le eruttioni pur del Vefuuio nulla al preſente

più fi vegga, ne del Promontorio, nè del porto di Hercula

neo.Mà per qual modo parer potrà improbabile queſto cre

der mio, fe tutto ciò fù efprefamente affermato da Statio

nel Car.4 del lib.4 delle Selue, appūto parlando egli del Ve

fuuiano incendio,che ſeguì à tempo di Tito,in queſti verfi?

,Mirafides ! Credetne virum ventura propagoלע

32 Cùm fegetes iterùm cùm iam hæc deferta virebunt,

s, Infra vrbes populoſque premi *proauitaque toto

3) Rura abiiffe mari 4–

Elia fra ter Cofiadunque, à parer mio,Pompei città maritima, diuenne

ra rimaſe. mediterramea,dopo che dalls erattioni del Vefuuio fù ripie

no quel picciol golfo,ờ feno, che formaua il fuo porto: ha

uendoli intanto il fiume Sarno conferuata aperta l’vfcita

Fà Pompei col corſo delle fue acque al fuggito mare .

ruinata dal Mà fenoi alquanto più fottilmente gl'infortunij confide

terremºtº º rando di quella città, primieramente ruinata dal terremo

::” todeſcrittoci da Seneca, vorremo anche alquanto più pro

jigu: čia priamente ragionarneella in quelli annianzi fotterraneas,

cendio del che mediterranea diuenne, effendo ſtata ancor prima , chę

Veſuai"!" dalle Veſuuiane ceneri,fepolta dalle fue fteffe ruine. Pompe

perido Tito, -- ios

..
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os celebrem Campanie vrbem,diffe Seneca defedilje terra motu

audiuimus. Nonis Februarij fuit motus hic, Regulo , Ğ Virginio

Confulibus:cioè nell'anno 65 di Criſto; & l'incendio di quel

monte auuenne, come afferma Plinio Cecilio nell'epift. 16.

del lib.6.Nono Kal. Septembris, hora diei fere feptima : impe

rando Tito,nelfuo primo,ò ver nel terzo anno,come varia

mente fù notato da Eufebio Cefarienfe, & da Giorgio Ce

dreno nelle loro Croniche, che viene nell'anno fimilmente

di Criſto8e,ò ver 82.Scrifle Dione nel lib.66.& par che nő

diuerſamente ſentì Tertulliano nel cap. 2. del libro intitola

to. De Pallio; & nel cap.4o dell'Apologetico, i quali viffero

in vnafteffa età, che il cenere di quella eruttione Hercula

meum,& Pompeios, (ſon parole di Sifilino,compendiatore di

Dione,cofi refe latine) huius populo fedente in Theatro, peni- -

tus obruit. Al quale io non mi afficuro di douere prestår fe- :*.**.44“

depercioche non parmi, che nel for Teatro feder potestero ::#

otioſamente i Pompeiania', loro ſpettacoli & nõ auueder- pepsi, i

fi del vicino incendio, il quale , fecondo afferma il fudetto Teatro.

Plinio, fü dal fuo zio fin da Mifeno ſpeditamente veduto. . .

Mà alců potrà credere,che nó le ceneri,mà ò il terremoto, il Piºne: &

qual precedette l'incendio, ruinò quella città, & il fuo Tea- ಸಿtro. Praceſferat,diile ilmedefimo autore nell'epiſt. 2o.pur del I10 I lIllltati »

lib.6.per multos dies tremor terre minusformidoloſus,qui Cam

panie non folum caſtella, verùm etiam opida vexare folitus;ò ve

ro quell'altro maggior terremoto , il quale illa nofie (che »

feguì al primo giorno dell'apparfo incendio) ita inualuit, vt

non moueriomniafed euerti crederentur. De primi leggieri

terremoti appar ciò per fe fteffo, & per lo filentio degli au

tori affai improbabile:dell'vltimo, che fù il maggiore, cre

derfi molto men conuiene:fe infieme non fi creda, che nella

fudetta lagrimeuolistima notte cofi intempeſtiuamente, &

con tanta franchezza attendeua quelpopolo a fuoi piaceri.

Stimerò più tofto, che i Pompeiani fedeuan nel lor Teatro Ma in que i

nel tempo del terremoto,defcrittoci da Seneca, nel quale , i "º

è certo,che ruinò la lor città intiera;dal qual anno à quello

dell'incendio del Veſuuio non effendo ſcorſi più che anni

16. non posto perſuadermi, che da quei pochi cittadini,i

quali,forfe,vi fi eran faluati, fuffe douuto attenderfi à riſto

rarui il lor Teatro,opera di più felici tempi:anzi che à rifar
XXIII. - ui
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:# ui le loro proprie habitationi Màil nuouo cafo delle cene:

##:: id:"el monte, le quali più profondamente quella città

# "cºn 3 ſepellirono, celò inſieme quel ſuo primo infortunio egual

gellº, de méte à Dione che à Tertullianosi quali fi perfuafero,cŘvna

': egual forte citin:Herculaneo, & Pompei,città già credute

icº hauer hauuti diuerfi natali. Hoc loco(diffe Màrtiano Ca

c'era di Her pella nel cap. 15 dellib 6. De nuptiis Philologie)poſſem etiä vr
tºle. biữpercurrere cöditores.Ab Hercule Herculaneŭ adradicē Ve

fuuii, à quo haud procul, Pompeios,(Solino gli attribuiſce fol

Pompei, & all'incontro Dionigi Halicarnafeo fol Hercu

lanco) cum boum pompam duceret Iberorum. Et benche di

queſta lor fondatione io nulla affermi,non può nel reſto lor

negarfi vna origine affaialta ; poſciache furono habitate »

. ., dagli Ofci,il che fù raccontato da Strabone;i quali in remo

N?": "" tistimi tempi la Campania dominarono. Che non fuſser

##:::" poi ſtaterittorate à pieno per molti anni, onde Antoniņo

nel fuo Itinerario,come notai à dietro, non oltre Napolide

fcriſse la via, che à lato al mare cominciar diſse da Terra

cina, parmi di apprenderlo anche da Tertulliano , & di più

da Caffiodoro,il quale ragionando nell'epiſtola citata altre

volte di douerfi riſtorar i danni,che ne fuoi tempi recò l'in

cendio del Veſuuio ne' vicini campi,métouò fol quelli,che

furon patiti da Napoletani , & da Nolani:mà le parole di

Tertulliano nel fine del libro della Penitenza, tacitamente

Tertulliẳno egli intendendo de' fuochi del medefimo monte, fon que

illustrato. Ite. Quid illum thefturum ignis æterni «ſtimamus , cumfuma

riola quædam eius tales fiammarum istus fuſcitent, vtproxime

vrbes:autiam nulle extent (Herculaneo,Pompei,Cofa,Vefe

ri,& alcune altre men famoſe) aut idem ſibi (Napoli, & No

la,& ancor le più lontane) de die ſperent . dalla qual calami

tà fin al prefente fono ſtate per così lunghi fecoli, & faran

no,la Dio mercè,libere tuttauia. Diffiliunt, foggiunfe, ſuper

bijimi montes ignis intrinfècùs fætu : & quod nobis iudicij per

petuitatem probat, cum diffiliant, cum deuorentur, nunquam

tamen finiuntur. Cofi quel Criſtiano ſcrittore per muoueres

„... à terrore del diuino eterno caſtigo i fcelerati, augurò, che »

ಕ್ಲ 蠶。 non douea inancargiamai il monte Veſuuio, il qual nudri
uo illafira da PerP9till fuochi , & era vna fumarola, ò ver caminetto,

foº degl'Infernalisma,forfe, vi rimarrà fempre ciò che vi laſcian

le fue ftelſe çruttioni. ΑΧΙΚ,
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XXIV. Sarno fume: detto anche. Draco. Nocera

città. Sarraßi popoli. Stabia città. Vico, già borgo,

boggi città. Sorrento città nel Promontorio :-:

di Minerua .

Etio già hauereisbrigata la deſcrittione della intiera : Il fiume

parte littorale della noſtra Campania, fe attender ne volesti $4: N9 ere
il confine, attribuitole da quellato verfo Oriente da To- duto accer:

lomeo;effendo peruenuto alla bocca del fiume Sarno,oltre » :

la quale egli collocò i Picentini, Mà nel principio di queſto Сатрапіа.

Diſcorſofù dà me refo conto del fuo dire,il quale in latino

è il feguente.Campanorum ſimiliter iuxta Tyrrhenum pelagus,

Liris fiuminis oſtia, Soeffa (dee leggerfi. Sinueſſa.) Volturnum,

Cume, Liternum,Mifenum, Puteoli, Neapolis. Picentinorumfimi

liter iuxta Tyrrhenum pelagus, Sarni fiuminis oſtium , Surren

tum, Mineruæ Promontorium, Salernum. Lucanorum ſimiliter

iuxta Tyrrhenum pelagus, Silaris fluminis oſtium. &c. Scorgest

di quà,čhe quel Geografo conoſcendo nelle bocche de fiu- :º:º
mi affai conueneuolmente terminarfi le regioni,volle vfarlo illuftrato.

fteffo modo nel deſcriuere la Campania,la qual oltre il Sar

no di picciol tratto al vicino lato del feguente Promonto

rio,ne più in là perueniua. Adunque nõ ci impedirà queſto

fiume, il quale ſpelfe volte impedì il cammino di efferciti Lagu-l „a:

intieri, il paffar alquanto più innãziancor có la fcorta degli鸞::

autori,ch’hò addotti nel ragionaméto del medefimo Orië-tº più oltre,

tal confine.Ben ci inuita à far breue dimora,non già appref

fo le fue acque,in altri tempi piaceuoli,& grate; laonde Sta

tio hebbe à lodar i fuoi otij nel Carme 2.del lib. 2. delle Sel

ue con quel verfo. -

» Nec Pompeiani placeant magis otia Sarni .

hora poco frequentate:mà å trattenerci nel ſuo nome,che »

efferdiſceſo daquello del monte già appellato. Saro, onde ::::::::::

egli naſce parmi di non douerlo negare à Vibio Sequeſtro,il : g

quale par che l'accennò in queſte parole. Sarnus Nucerie (è fur: m:Pr,

Nocera dall'altro fuo lato ) ex Saro monte oriens,per Campa-Je da safra

niam decurrens. effendo poi dal nome di effo fiume stati de-" : ?"":

nominati i Sarraſti, habitatori della vicina contrada, come “”“”“

- T t afferma
|
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afferma Seruio, che fi recherà alquanto appreſſo ;il qual rí

feriſce ancora l'opinione di Conone antico hiſtorico, che,

diffe,hauer quella gente fe ſteffa,& il noſtro fiume dal nome

di vn fiume della lor patria,appellato à questo modo;delche

io non prendo cura ; percioche quello farebbe di cofa del

tutto ambigua inutil contrafto.

řer errorfù . Non così farò dellacenſura del Cluuerio, il quale å giu

'' fº"* fia ragione hauendo ripresto Paolo Orofio, che nel cap. 15.

#.'ಧೆA del lib4-della ſua hiſtoria hauefle confuſo il medeſimo no

jenza zerrer ftro Sarno con l'Arno dell'Etruria;& credendo poter anche

leggest detto, giuſtamente negarquelche fi legge appretio Procopio nel
Draco. l'vitimo libro dell'Hiſtoria de' Goti,che il fiume,il qual tra

fcorre non lontano di Nocera (già da Vibio habbiamo in

tefo,che queſto è il Sarno:ilche e vero:) chiamauafi. Apákov.

Il Cluuerio Draco:attribuiſce ciò ad errore, & à sbaglio de fuoi copiiti.

:::" Mà queita farebbe ſtara ſimildapocaggine àquell'altra,on

Procopio ~ de anch'egli imputò pur a'copilti ; ch'haueflèr mutato ap

difefo. preſso Plinio Secondo nel cap.15 dellib.35il nome di.Pu

teolano.in.Campano, i quali nomi frà loro non han veruna »

fomiglianza;fiche io temo, che noi alle volte altrettanto fa

cilmente crediamo,efiere ſtata di altri quella negligenza »,

ch'è pur noſtra; quanto difficilmente può crederfi, che fia

no ſtati prefi cofi ſtrani fcambi. Liberi adunque la fede de’

traſcrittori di Procopio , & la ſua inſieme,da ogni foſpetto

di falſo il nome di. Draconcello; & variamente di. Dracontio;

Il 4"#f2 & di. Draconteo;col quale già fon molti fecoli leggefi appel

- . ಕಿ. lato quel fiume in molte antiche fcritture dell'Archiuio del

gentio.*** Monaſtero Cauenfe , & nella Bolla di Rifo , Vefcouo della

città di Sarno, fattagli dal Salernitano Arciuefcouo Alfano

nell'anno 1o66; il qual nome dee riporfi nel Capitolare di

Sicardo Principe di Beneuento,da me dato alle itampe nel

Capitolare lib. 1.dell'Hiſtoria de Principi Longobardi,ilche iuinon la

: `န္မာႏိုo. fciai di auuertire ; pofciache vi fi leggono queſte corrotte »

4.ੋ parole. Defluuio diu concello : douendo riconciarfi in queſte

altre. De fiuuio Draconcello:& quella ſcrittura appartiene al

l'anno di Criſto836.fiche è molto ben vero, che il Sarno fù

detto. Draco - onde douettero poi formarfi gli altri fudetti

faoi nomi. Benche io crederei, che al tempo di Procopio

appellanafi al modo Greco,egualmõte. Draco,& Dracontio=
cílen
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efsẽdo anche ftato detto có l’vno, & có l'altro di queſti due

vocaboli,come có vn folo,vn medeſimo huomo,come accor

tamếte offeruò Antonio Caracciolo nella Sett 7.del cap. 2o. Antºuio

de Sacri Monumenti di Napoli; ilche parmi auuenuto, per- ಷಿ. olo

cioche il nome. Draco.è di quelli,che ne cafi obliqui crefco- odato.

no divna fillaba,laõde fogliono vfarfi nel retto nell'vn mo

do,& nell'altro,delche hò ragionato nelle emendationi del

la Cronica di Falcone, ò ver di Falco Beneuentano. Et di

queſto baſti - _ .

Appreſſo alla bocca del Sarno deſcriste Plinio Secondo à NOCER4,

canto al mare il campo Nocerino,ciò è il territorio di No-“ 4"#f?

cera;la qual città,come egli parimente afferma,era frà terra ::::::

per lo ſpatio di noue miglia.Le fue parole nel cap. 5. del lib. col ſuo terri- .

3.fon queſte. Herculaneum, Pompeii, baud procul ſpestante Ve- terio at ma

fuuio monte,alluente verò Sarno amne, ager Nucerinus,& no-re.

uem millia paffuum à mari ipfa Nuceria; Surrentum cum Pro

montorio Minerue. Ne in altra guifa dee intenderfi hauer

parlato Polibio,il quale nel lib.3.fimilmente collocò i Nu

cerini in quell’vltimo angolo della noftra Campania litto

rale,così dicendo appreſſo il fuo interprete.Oram maritimam

Sinueſjani,Cumani, Puteolani colunt.item Neapolitani,ad extre

mum gens Nucerina. Et fe debbiamo effer ficuri per la tefti- ::

monianza di queſti autori,che Nocera appartenne alla Cã-#:

pania;ne faremo ancor certi per quella di Strabone,il quale priamente a

la mentouò in compagnia dell'altre fue città; & di più non appartenne i

ce ne laſcerà dubbitare Cicerone, mentre ragionando nella -

Orat. 2. contro kullo di vn paragone delle città, ch'era

no intorno Roma con quelle di queſta regione; ripofe frà le

noſtre nell'vltimo luogo Nocera, alludendo al fuo già de

fcritto fito. Ma Liuio parue, hauerla collocata nel Sannio.

in quelle parole del lib. 9.Confules partiti prouincias, Etruria

Decio,Samnium Fabio,euenit. Is profeffus ad Nuceriam Alpha

ternam (fù queſta la noftra Nocera,così per ignota cagione

cognominata,à differenza di vna altra Nocera,detta.Camel- . . . . .

laria nell'Vmbria) iam tùm pacem petentes, quòd vti ea, cum ប្រែៈ 版芭

dareturnoluiſſent, aſpernatus, oppugnando ſubegit. Siche farà:*

forza, che s’intenda di hauer parlato nel modo, nel quale nente iſu

anche a’ Sanniti fù da alcuni attribuita Nola, città ſenza a ſtrato.

dubbio veruno della Campania.delche tratterò poi; ò vero,

XXIV. T t 2 che

- |-

~
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che quel Confole paſsò in Nocera cốtro de Sanniti, percio

chci ſuoi cittadini quafiotto anni prima, come noto Dio

doro Siciliano nel lib. 19. con eflì eranfi collegati. Nuceris

incolæ (cofi hà il ſuo interprete) que Alphaterna vocatur, in

duffi à quibuſdam,amicitia Romanorum renunciarunt, & cum

Samnitibus ſocietatem fecerunt.

Pừ Neeera • Cofiadunque il territorio di Nocera , & nel tempo diPo

fºndata da-º libio, & in quello di Plinio Secondo , frà quali ſcórfero in

数::: torno à 229 annieſiendo peruenuto fin al mare, può giudi

#::“ carfische la ſteffa città, lügamente ritēne ilgrado, di effer la

ár metrºpº-maggiore delle altre della ſua contrada,già cốcedutole da:

brs Sarrafti,ch'hò mentouati à dietro,fuoi fondatori : Di queſti

popoli,& di queſta fua fondatione ſcriile Seruio fopra quel

lo hemiſtichio di Virgilio nel lib.7.dell'Eneide. Sarrafies po

pulos. nel feguente modo. Populi Campaniæ funt, à Sarno

fluuio.Conon in eo libro,quem de Italia feripfit, quoſdam Pelaf

g0s » aliofque ex Peloponnefo conuenas ad eum locum Italie ve

|- miſfè dicit,cui nullum antea nomen fuerat;& fiumini,quem acco

luerunt, Sarno nomen impofuiſſe,ex appellatione patrijfluminis,

est fe Sarrafies appellaffe. Hi inter multa opida Nuceriam con

– diderunt.Ne delle altre città iui da quella gente fondate,ha

N uendo Seruio mentouata più che Nocera fola,parmi di do

uerne raccogliere, ch'ella fiì la loro metropoli; delche ancor

mi afficuraquel dire di Polibio,che ſi è già riferito,dal qua

- - le fù vfato il nome di gête Nocerina (nel Greco è.7&p Nevas

蠶弓 isras ) accoppiando con l'vn nome ſpeciale l'altro più

§:::::::::: comune, perdinotarqueita fua maggioranza fopra il reito

zantifiuffa di quella gente,detta per altro modo. Sarrasti. Nella qual

ίθ, guiſa anche Stefano Bizantio dimoſtra hauer appreſo quel

fuo medefimoragionare,hauendolaſci
ate fcritte,come fuo

nano in latino,queſte parole ; Nucerinigens Italie. Polybius

lib.3.Ipforum prototypum(vndefic dicti) Nuceria.& fecondo

queſto fuo,da me credόcofi nobil grado,afiai ben le cõuen

ne il fito frà terra, còme dichiarerò con altra occaſione.

Mà io vorrei,che fi auuertiffe, che Virgilio nel fudetto lib.

.::::: 7.dell'Eneide,& feco il fuo imitatore Silio nellib. 8; mentor

uando queſti Sarrafti, tacquero del tutto i nomi delle loro

città. Di Ebalo,fignore dell'iſola di Capri,dille il primo,che

à tempo di Enea: |

|

Latè
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» – latè iam tùm ditione premcha: &

:sarrafies populos,& quæ rigat aquera Sarhus. - ម៉ៃכל

il fecondo nel catalogo de popoli, i quali Prima della bat- E:::::

taglia à Canne erano ſtati à fauor de Romani,nonne par- iustrati. ”

lò in altro modo.

jo Sarrafies etiam populos,totafque videres

33 Sarni mitis opes -

Siche apprenderfi debba il lor parlare nel fentimento, che fi _

è preſo quello di Poliốio ; il quale diede anche I'vniuerſal

nome di gente a Nocerini,intendendo di effi popoli Sarra

fii; poſciàche in riftrettoi Sarraſti di Virgilio,& di Silionó

erano ne men altri,che i Nocerini.Mà queiti Scrittori,non. Et ritenner

faprei dire, fe ad arte parlarono à quel modo ( di Polibio, :ingº femte
*a t}} - |- 9 • v. - - - - l’v/o di con

ch’effendo hiſtorico,n’hebbe più ragionesio non poffo dub uenir molte

bitarne) per accennarci il modo del gouerno, daquellagē-:-

te più lungamente,che da ogni altra,offeruato,di viuercon- vm pepoisfe

giuntamente molte città in vn fol popolo;ilchefe pur fia - lº,

vero,crederò ancora,che perproprietà di quei luoghi anche

la preſente Nocera è compoſta da caſamenti, ò villaggi fino,

forfe , al numero di quaranta col proprio nome di ciafchedu

no diſtinto : come nella lettera ad Alcibiade Lucarini intor-Rºfende qui

no l’origine della medefima città fcrifle il fuo Vefcouo Lu-燃ੇ

nadoro.Nel reſto,fe queſti Sarraiti furono di quei Pelafgi,i i: ส่€เ

quali,fecondo Strabone,dominarono Hercolaneo, & Pom- loro arriuo.

pei:la molta attenenza di effa Pompei , & del fuo Sarno à

Nocera,che dal medefimo Geografo,& da Vibio Sequeſtro

diuifamente fi è intefa à dietro, mi perfuade di douerloaf

fermare; mà il lafcerò quì fofpefo, per douerne ragionare al

quanto più copiofamente nell'vltimo di queſti Difcorfi ; in

cui il trattar di ciò, & del tempo del lor dominio, anche in

altre contrade di Campania farà affai più opportuno.

Hor dalle cofe dette può conofcerfi,che Stabia,la quale · STABIA cit

per teſtimonianza di Seneca, che fi è recato à dietro, & di: " “1

Galeno nel cap. 12 del lib.5 del Metodo, come hà il fuo in- ****

terprete,intimo maximè finu fita eſt,inter Surrentum, & Ned

polim:magis tamë in latere Surrëtıno,& perciò di là del Sarno:

benche nell'Itinerario del Peutingerófi collochi dà questo

lato;ilche non fù auuertito dal Cluuerio,il quale perciò,for

fe,l'hauerebbe creduta di quà:mà queſta volta ionon haue
хХШИ. TC1

*
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rei préfa questa altra fatica,diperſuadere al mio Lettore G;

che nella guifa, che l'oliueto di Vectio Marcello ne Maru

cinipaſsò dall'vno all'altro lato della publica via, fuſesta

bia faltata dall'vna all'altra ripa del Sarno ; può dico cono

fcerfi da ciò che fi è detto, ch'ella fù nel territorio di Noce

Che 4:4: ra & chea Nucerinisò gli diremo Sarraſti,appartenne;iqua

tine篇 li furono fignori dell’intiero territorio, che dalla lor città

: # ##-giungeua almare,non fol per detto di Plinio Secondo : mà

4. di Polibio ancora;poſciache Plinio potrebbe hauer parlato

de tempi,dopo che fü Stabia disfatta da Silla della qual fua

ruina egli fteffo fcriffe nel cap. 5. dellib.3.çon queſte parole.

In Campano agro Stabie opidum fuere, vſque ad Cn. Pompe

ium,& L.Carbonem Confules (fcriuo L. Catonem ; il quai fù

Confole col predetto Pompeo nell'anno 664. di Roma) pri

diè Kal.Maij; quo die L. Sylla legatus bello Sociali id deleuit ;

Mà di pic- quod nuncin villas abiit:Dimoſtrapoi il nuouo nome della ,

: :fii, città,hoggi detta Caſtello à Mare di Stabia; che l'antica non

diuenne di fù in quelluogo;& che per l'oppoſto della città Volturno,di

nuosº città, cui è rimafo il Caſtello à mare di Volturno,il fuo caſtello di

uenne città in tempi non molto ben noti. Nell’età di Plinio

Secondo,come fi e intefo dalle fue parole, ella fi ritrouaua »

difperfain Vichi,ò ver piccioli caſtelli;& quando viuea Ga

leno vn di effi,ch'era appreſſo il inare,fi hầuea,forfe per la s

fua maggior nobiltà,vfurpato il fuo nome.Al tempo di Bel

lifario era tuttauia Villa, che parimente dinota picciolca

ſtello,come vien chiamata nel lib. 16 dell’Hiſtoria Miſcella. .

Mà ritrouafi memoria di alcun fuo Veſcouo pochi anni do

po il 6oo di Criſto, delche non è mia cura più diftefamente

qui ragionare.

vico già . Màgià fiamo peruenuti al Promontorio di Minerua; vl

borgº à la– timo confine da quel lato della noftra Campania; di cui nõ

:::::::: prendo ad offeruar altro luogo,che la città di Sorrento, allaia a Sorren - |- - - -

;:, hera: .i. quale di Stabia fi perueniua pervna antica via, che non dal

a vejcoua- fito folo delle medeſime città; mà dal nome del Vico, hoggi

-le. Veſcoual città,ch'era frà loro,mi vien perfuaſa.Parlãdofi di

Literno,fù dà me dichiarato, che da Latini fi diffèr. Wichi.

quei borghi,ò ville,ch’eran collocate dall'vn lato, & dall'al

tro di alcuna publica viagnè di ciò, nè di queſto Vico miri

mane à dir altro.

Bell
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aggiungono alla medeſima etimologia qualche colore, la

Bén vorrei hauer di Sorrento copiofa materia per trat- di so?

tarne cofià diftefo, come alla fua prefente dignità conuie- R.E.":" ":

ne;mà nel gran filentio degli antichi, che altro nel preſente ::::::::::
propofito far poffo,che poco,& quaſi nulla ragionarne? Di-2ılă, au C

moſtra il fuonome nella Greca lingua vn non sò che delle º sirene, non ſi

Sirene;& la Sirena Partenope,ch'hebbe il fuo fepolcro al fuo legge gran

colpetto,& l'iſole Sirenufe, che fuori del ſuo Promontorio "#":::**

giacciono nel golfo Peſtano,come dietro delle fue ſpalle-, ...."

onde, come in vno incerto lume, può rautifaruifi alcun fat

to, che alle Sirene appartenga. Oltre la molta,& frequente »

lode de vini Sorrentini, non veggio, & con mio difpiacere,

che dagli antichi fcrittori il nome di quella città ſia ſtato

in cofa di momento mentouata; delche ancor mii dolíi nelle . .

emendationi della Cronica dell'Anonimo Monaco. Cafi- we in ef.É

nefe,doue fimilmente molto deſiderofo di attribuir alla me- ricouerò il

defima città qualche ſegnalato auuenimento, facilmente • 6ºpaanº

credettiche iſprincipe di Capua Roberto 2. nato di madre:- - - - |- • RG67e7f0 2 •

Sorrentina ( & lo ſteffo replicai nell'alberó de' Capuani: „a

Principi, di ſtirpe Normanni) fufle iui dimorato dopo l’an-are sorren

no 1 139. effendofi à quel tempo concordato col Sommo tina.

Pontefice Innocentio 2il Rè Roggiero, che n’hebbe la con

cestione del medefimo Capuano Principato; dal qualtem

po è più vero, ch'eglifuggito in Germania, fù accolto dal- :fiuta uuel

l'Imp. Corrado 3; &cheiui rimaſe final paſſaggio in Italia:

dell'Imp. Federico Barbaroffa,come vien raccontato da Ot-fo i bro ha

tone Friſingenfe nel cap. 23. & nel cap. 24. del lib. I. & nel detto.

cap.7.nel cap. I 1.& nel cap.24. del lib.2.de gelti dello ſteflo

L'Autore ,

Imperadore.Et fù ancora alcun tempo, che dallo fteffo unio

defiderio lufingato, credetti, che Liuio in vna parola fola, ,

come in vno ftrettiffimo compendio, ci haueffe accennata

l'antica dignità, & potenza de Sorrentini, all'hor che nel

lib. 22.facendo il racconto de’popoli d'Italia, i qualilafcia

ta l'amicitia de' Romani dopo la giornata commella à Cã

nefi apprefero all'amicitia de Cartaginefi, mentouò frà lo

roi Sorrentini, cofi dicendo. Defecere autem ad Poenos bi pc

puli:Atellani,Calatini, Hirpini,Apulorum pars, Samnites frater

Pentros; Brutijomnes, Lucani.Preter hos Surrentini, & Greco

rum omnis fermè óra:Tarentini, Mсtapolitiнi, Crotorii: "Je", Lg

XXI, . - . crią;



- 336 D I S G O R S O II.

!!!!!!" Çiſalpini omnes Galli 43 finalmente pur mi accor:

:്. fische ! ordine delle regioni de mentouati popoli fecondo

fςrro απ " loro fiti, non confente , che dopoi nomi degli Atellani,&

éin. c3 #an de Calatini,popoli della Campania, fuífero ſtati tralaſciati

-iSorrentini,per mentouarli, 溫 fuori di ogni buon or.اهنم،ةع

dine,frà quelli, che per grandiſliņa diſtanza eran iontani

da queſta medeſima noſtra regione. Adunque conoſcendo,

che ia quel racconto Liuio dopo hauer trafcorfi gl'Hirpini,

la Puglia, i Sanniti, i Brutij,& i Luçani; & dopo effer perue

nuto nella Magna Grecia,a' Tarétini, a Metapontini,a' Co

troņiefi, & a Locrefi, mentouò i Sorrentini, hò giudicato,

- che non poffa dubbitarfi,che queſto fù vno errore de copi

κrifηron, i tis l": fcrifiero quel nome in cambio di Sallentini il qual

sején ini, fu degli habitatori della regione a’ fudetti Tarentini con

giunta,ch'hora fi appella. Terra di Otranto. Mà queſto èpur

Liuio emen minor male,che di Sorrento fia ſtato altamente taciuto da
dato. gli antichi fcrittori, in paragone di efferne ſtato parlato da

ălcuni,come feceſi da Strabone,oſcuramente in vero affai;il

quale nel lib.5.non altro nè diffè appreſſo il fuo interprete,

|- che queſte parole. Pompeiis contigui eſt Surrentă Campanorū.

Efendº pa: Hauea quel Geografo vfato ſimil modo di dire ben due.»

tā città de' volte,ſcriuendo alquanto prima di Cuma, & poi di Napoli,

C4"Pºni » chiamando queſta città de' Cumani, & quella de' Cumani,

& de' Calcidefi; mà dichiarò manifeſtamente, che i mede

Strab fimi popoli eraņọ ſtati i loro fondatori - Secondo vn tal fuo

ရှဲ႕ႏိုင္ငံမ္ဟုဖ္ရင့္အ ſtile, ſo ſteſſo importarebbe queſto ſuo nó diffimil detto,& i

::::::::u. Capuani farebbero da riputarli i primi fondatori di Sorren

fträto. to, ò fuoi poliefforialmeno. Io nondimeno ciò non voglio

affermare,& laſcio, che fia cura di altri di andar inueitigan

do del dire di quel grauiſſimo autore , fe potrà ritrọuärla,

. Di cui altri miglior cagioue Alcuni vorrebbero attribuir la fondatione

vorrebberº di Sorrēto alle Sirene;& altri farne autore Vlifie: quellipế

cr:#; f: fando di poter raccoglierlo dal dire di i linio Secondo; &

:::::::, queſti daidire pur di Strabone. Le parole di Plinio nel cap.
rene,G altri H* 121 ! ; - 72 یةد D .. مهمم2ءامنم : is.a. ..

V///e. 5.del lib.3.fon queſte. Surrentă cũ Pi omātorio Minerue:Sire

- i.ã quondan fede. Quelle di Strabone nel lib.5 appreſlo il fuo

intérprete dicono cofi. Pompeijs contiguum eſt Surrentum Cã

panorum, vnde prominet Mineruæ Promontorium(nel Greco è.

A síratar . che val lo ſtefio) quod alij Premuſjum vocant

( al

|



D I S C 0 ; R S O II. 337

(al Cafaubono legger piace con molta ragione : Sirenuft

rum) Eo in Promontorio fanum eft Mineruæ,ab Wlyffe conditum;

indeque in Capreas inſulam breuis eſt traieffus. Mà io laſcio, Il qaale edi

che dell'vna dell'altra opinione fi giudichi,come altrui pia- ::::::::"

ce certamente non lontana dalluðgo, in cui può crederfi, i :::::

che fù quel Tempio, ò il diremo latinamente : Delubrum. è Minerua,ã,

hoggi la città , chiamata. Maſſa Lubrenje : effendo ſtato per ue è la citta.

altro il nome. Maſſa.nè tempi dellä latinità corrotta comu-M: Lºs

ne di altri luoghi nel fignificato, che dichiarerò nel Diſcor-ºrº":

fo ſeguête;laờnde nel mozzo Capitolare di Sicardo Principe

di Bèneuento,citato anche à dietro, per lo quale fi compoſe

vna tregua fra lui,&il Vefcouo,& il Duca di Napoli, l'vn =

detto Giouanni,l'altro Andrea, fi legge nelle fue rubriche il

fuo nome , infieme co nomi de luoghi di quei tếpi nel me

defimo Promótorio nel ſeguỆte modo. De Lauari (forfe. De capi lare

· Laffari:hora. Lettere città Veſcouale, denominata dal mõte, di{{{ု့

chiamato Di latte, ò ver Lattario,di cui parlarono Procopio Pr. di Benž

nel fudetto vltimo libro dell'Hiſtoria de Goti, & Caffiodo- in Più luo

ro nell'epift. 19.del lib.II.) & de alijs Maſſis. Et appreffo. De ghi illustra:

Angre (caſtello,hoggi affai noto) De Stabi. De ponte lapideo, ζο,

«% de Plagia. (queſto luogo nellib. 16. dell'Hiſtoria Miſcel

la dicefi Plaia).Defluuio diu concello (queſto è il Sarno,detto;

Draconcello.) De monte Vefuuio,& de Colonis (forfe. De Co

fanis della città. Cofa.) De colonis Trafmontanis ( può inten

derfi degli habitatori del luogo,hora chiamato. Tramonti.

nella più interior parte dell'iſtmo frà Pompei, & Marcina_s,

doue fi fuffer,come in vno afilo,per la fortezza del fito rico

uerati gli efuli,& i fuggitiui, cofi Longobardi, come Greci)

vt à partibus reuocentur.Fin quà di ciò in quel Capitolare :

Conuien nondimeno , che quel Tempio,il quale fù lunga

mente in moltohonore, fuffe appartenuto à Sorrento, à cui

era cotantovicino:cioche poi fia vero delle Sirene,& della »

fudetta fondatione. Atque bis locis (conchiude Strabone il Etaza,fini

ſuoragionamento) finiturfinus,qui Crater appellatur, duo-f:, i?##.

bus ad meridiem ſpettantibuspromontorijs incluſus, Mifemo, & to di questo

Atheneo (del Mifeno è uero:mà l’altro fi diftende verſo l’Oc- fenº, affai

cident; Internale) Totus autem adornatus est,cùm iis, quas di- :/3
Aſt vrbibus,inter fe continentibus (Mifeno,Baia,Pozzuoli, Na-#

poli,Herculanco, Pompei,& Sorrento) tùm edificijs,& plan

ХХГИ. - - V v tis
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tis (delle ampie,& amene ville frå for collocate) ità inter ſe

continentibus, vt vnius vrbis præfferat afpeffum. Et per quel

che appartiene a’luoghi alle falde del Veſuuio,già s'intèfe »

da Plinio Cecilio,che Prima di quell'incendio de fuoi tem

i erat frequens amænitas ore. Mà già de luoghi marittimi

Et antºr f- della noſtra Campania non mi retta altro à ragionare; fiche

:: ::: conuien,che mi riuolga à quelli,che ſon fra terra, di quà di

## Nocera, camminandó verſo l'oppoſto confine Occiden

tale , onde rimanga compito il circuito di queſta Defcrit

tione.

XXV. Nola città, habitata da’ Sanniti, ở variamente

nel Sannio,& mella Campania. Habitata da Cal

sideá . Edificata dagli Etru/ci. Chiamata

anche città degli Auſoni. Abella città.

Sueſola città.

|

AVOLA, cis- - - »

id:attribuit. Et in queſto cammino, che con oppoſto modo all'vfato

“":"centini, fit, hora, & dall'Oriente verſo l'Occidente far deueremo,ci

岔 #* fi fa innanzi prima di ogni altra città degna di memoria-s

degi hirpini Nola;la quale effendo di quà de fonti, non men che di quà

della bocca,del Sarno,douette da Tolomeo attribuirii a Pi

centini per altra cagione, che per quella, onde fi è detto »

ch'egli riftrinfe la Čampania nella ſudetta bocca del mede

fimo fiume;& Nocera, ch’è di là,anche frà terra, ne’ fudetti

Picentini defcriffe. Le fue parole in latino fon queſte. Picen-"

tinorum vrbes mediterraneae funt. Nola, Nuceria colonia. Luca

norum mediterranee:Vlci,Compfa, Potentia, Blanda.&c. Certa

mente dal lato Occidētale,& dallato Settếtrionale di Nola,

verfo de' quali era diftefa la Campania intiera,non èalcun

monte,in cui quel Geografo haueffe potuto acconciamente

collocar da medefimilati il cófine diquetta regione: mà hả

ben Nola i fuoi monti da lati oppoſti, de' quali i Meridio

nali da effi Picentini, & da Nocera, la diſtinguono; & gli

Orientali dag!’Hirpini, città de quali fù Auellino, à cui è

più vicina.Facilmente adunque dee hauer egli preſo qual

che ſcambio,& io crederei, che nõfuori di qualche ragione

:: jaetti, & non già à quelli,fù il fuo animo diaribal
a.
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la Furono gl'Hirpini,ilche è affai noto, prole de Sanniti; & :::::: 33
dall'Autor dell'Epitome di Liuio nel 1.89.Nola vien defcrit-: da-و

ta nelSannio,dicendo,che Sylla Nolam in ſamnio recepit.Nè : %

diuerfamēte parlò Diodoro Siciliano nel lib. 19:ragionando nie.

di alcuna battaglia, feguita fra medelimi Sanniti, & i Ro

mani nell'anno del Confolato di Lucio Papirio la quinta »

volta,& di Caio Iunio,che fù di Roma il 442. Le fue parole

in latino fon queſte. Hæc dum geruntur, Romanis in Italia bel

la aduerfus Samnites gerentibus,continentes fiebant in agrũ ex- -

curſiones. Et appreffo. Exercitu aſſumpto & Fabius Fretoma-Il Clutterio

norum (il Cluuerio legge Fregellanorum, & bene) vrbem er- .pugnatمالسإلاملاعم Et dinuouo. Deinde cum paucis in hoſticum ingreſſus, Ο•

Celiam (lo ſteſſo Cluuerio ancor bene legge.Calatiam: come

hà Liuio nel lib.9.doue parlò de' medefimi fatti) & Nolano

rum arcem expugnat, & præde multitudinem venundat, militi

buſque magnam agri partem forte diuidit.Strabone ancora ha-Strabone =

uendo detto nel lib.5.come hà il fuo interprete,chepoft Cä- col rifeca
panos, & Samnites vſque ad Lucanos (cofi leggo col mede- :O點盟

fimo Cľuuerio:& non già.ad Frentanos.) ad mareTyrrhenum :.ேງູ.

Picentina gens habitat : fe a’ Sanniti non haueffe per qualche rome di Li.

modo attribuita Nola,& la fua regione, non hauerebbe poi uio illustra

foggiuntonel lib.6,che la via,la qual portaua dà Regio in , tº:

Campania, era diftefa per lo Sannio. Tertia via à Regio per

Brutios, Lucanos, & Samnium in Campaniam ducens, atque in

Appiam per Apënini montana.Percioche delle città, ch’eran

perqueſtavia, cominciando di Roma, defcriffe Antonino i

nomi nel ſuo Itinerario; frà le quali , per quelche à noi qui

appartiene,mentouò, ſenza riporuene alcuna altra frà mez

zo,Capua,Nola,Nocera,& Salerno. In qual guifa adunque

in opinione del fudetto Geografo quella via perueniua per

lo Sannio nella Campania,fe parimente in fua fentenza No

la nel Sannio non fuffe ſtata collocata : In qual luogo poi

queſta tal via con l'Appia appreſſo Capua fi congiungeua, Strabone di

il dichiarerò in piùcổmoda occafione di qui à poco õi più:

i Sanniti, che al dire del medefimo Strabone dominarono dus luoghi

Herculaneo,& Pompei,anche douettero hauer dominata la illustrato,

regione Nolana per la quale lor cónemira paffar dal Sannio,

& da gl'Hirpini, per diſcendere à quel mare. Oltre ciò

anch’egli, il qualci eſpoſe nel lib. 5. che furon città della ,

XXK, -
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Campania,Suestola,Atella,Nola,Acerra,& Auella, foggiűfe,

che vi furono delle altre etiam his minora opida,quorũ nonnul

Liuio illu- la Samnitibus attribuunt;le quali città minori fermamente ,
ftrato. furono nella regione Nolana. Et finalmente Liuio dimoftrã

doci nel lib.8.effer paffata in alcun tempo grande amicitia,

frà Nolani,& Sanniti, alluder volle à tutto ciò, che più ef.

prefſamente ci fù detto da recati autori:& io nel quarto Di

fcorfo dimoſtrerò,che propriamente i Sanniti; furon figno

Telentoſ." di Nola. Adunque Tolomeo, gpe!!principio propofi,

::::::::: douette collocar queſta città neg"Hirpini , ch'egualmente »

fcuſato.” furono Sanniti,benche ella per altro verfo appartenne alla ,

Campania Felice,delche i generali confini di queſta regio

ne,ch'ho al ſuo luogo dichiarati, non cilafciano dubbitare.

Ma qual fà Mà riftrettamente alla Campania l'attribuì Liuio nel lib.9.

::::::::::: in quelle parole. In Campaniam reditum, maximè ad Nolam

:::"*" armis repetendam.Et nellib.23-parlando de Nocerini,i qua66 • |- |- • |

. . . . *** li,effendo ſtata foggiogata la lor patria da Hannibale,dilapfi

отnes qиоситqие hoſpitia,autfortuitus animi impetus tulit,per

Campanie vrbes,maximè Nolam,Neapolimque:Ancor Polibio

nel lib.3.le cui parole hò recate altre volte, defcrifie Nola »

nella Cãpania dal lato meridionale di Capua ; fiche in que

fta varietà di autori,da Biondo ben conoſciuta,diremo noi,

forfe, quelche egli,chiofando le prodotte parole dell'Autor

dell'Epitome di Liuio, per concordarle col dire degli altri ,

fi perfuaſe? cio è,che eo in Sociali bello,quod is tuncferibebat,

Blonde ri- Nola vicinis Samnitibus ita obſtinatè confenferat, vt ex ea re

fiutato. I gione haberi potuerit.Non certo; percioche parimenteal San

nio era ella già ſtata in tempi affai più antichi attribuita .

Mà dirò più tofto,che tutto ciò auuenne per la varietà del

AVề giamai la fudetta Campania Felice,& della Campania Capuana,dà

"::: Ga" me nel primo Diſcorſo dimoſtrata;effendo ſtata bên Nola ,

:::*“ fuori di quella minor Campania, & nel Sannio : mentre la

maggiore non era ſtata ancor defcritta da Romani; i quali

Et di nuous appresto poi, nè della contrada Nocerina, nè della Nolana

**: Sannio, ritćnero il dominio,durando la findetta guerra Sociale, det

ta parimente Marfica,come può offeruarfi in vn folo Appia

no Aleffandrino nel lib. I.delke Guerre ciuili;mà ben di Ca

pua,& perciò della fua Campania, hebber non interrotta fi-,

gnoria,delche Cicerone nella Oratione 2. contra Rullo non
CA
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ci laſcia dubbitare;per la qual maniera rimangono concor

dati,& illuſtrati molti detti di antichi autori,{& intếder po

tremo, per qual cagione nella fudetta Epitome fù Nola at- . .

tribuita al Sannio;& di più,che le recate parole di Liuio. In Liuio: & la

Campaniam reditum,maximè ad Nolam armis repetendam . le盟 ಸಿ.

quali conuengono à quei tempi,quando non era ſtataan- :"*

cor deſcritta la Campania Felice,debbiano riftrettamente

interpretarfi della Capuana,dalla quale i Romani impugna

uan Nola,& la ſua regione.Maio qui non deuo Paflar in fi- Il cui nema.

lentio,che il fudetto Oratore facendo nella fteffa Oratione deue nºn ».

vn racconto di quelle medefime città, le quali da Polibio conuentu“,,

nel libro allegato à dietrofurono defcritte intorno Capua, ":""雉

ingiuſtamente fe non negligentemente, tralaſciò Nola : fel:常:

pure altri attribuir ciò nõ voglia all'humil fua códitione di:

quel tempo;la qual città nó dopo molti anni fù dedotta co

lonia da Veſpafiano, come notò Frontino nel libretto delle

Colonie, laonde Plinio Secondo nel cap. 5. del lib. 3. frà le s

colonie mentouolla. Mà le parole di Cicerone fon queſte s.

Opidorum finitimorum illam copiam cum hac per rifum, ac per Cicerone

iocum contemment. Labicos, Fidenas,Collatiam, ipfum berclė La- "ºtatº

nuuium,Ariciam,Tufculum,cum Calibus,Teano, Neapoli,Puteo

lis,Cumis,Pompeijs,Nuceria,comparabunt. Et fimilmente ha- >

uea alquanto innanzitaciuto il fuo nome in occafione del

tutto pari, parlando tuttauia de' nuoui coloni, difegnati da

Rullo,nel feguente modo. Calenum municipium complebunt :

Teanum oppriment:Atellam,Cumas, Neapolim,Pompeios,Nuce

riam fuis præfidijs deuincient. Puteolos verò,qui nunc in fuapo

testate funt.fua iure,libertateque vtuntur,totos nouo populo,atq;

aduentitijs copiis occupabunt. Cofi quell'Oratore;il qual non è {

verun dubbio, che fe haueffe mentouata ancor Nola, haue

rebbe col maggior numero di queſte noſtre città aggiunta
-

maggior forza alla ſua inuettiua Nè ſenza temerità qui po par queg, ,

trebbe dirfische egualmente il principe de Latini Orator: º efferé pia

che Virgilio principe de Poeti, ò fè piace i loro cenferi » Jia Jolita

fdegnofamëte ricuſarono, che ne loro libri fi leggeffe i fuo ſciagura.

nome;fe pure nõ fù queſta,come vnafua difgratia,di ió cf.

fere ſtata cara à verun letterato,la qual città in quef vitimi

fecoli n'è ſtata feconda madre; & dalnostro Giô. Battiſta

Attendolo,de maggiori Poeti,& Oratori di tuttele lingue,

XXᏤ. - - & di
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&di ogni più altado:tring intendentiffimo, fiche fi ripu

tato vn miracolo dell'età ſua,fü fingolarmente amata. Così

Etfà anche ancora non sò per qualfua difaunentura il fuo nomenê mé

:: fi leggen:apitolare della diuifione del Principato Bene

Z, Z.DE anno 郡 1, då me publicato Per le tampe nel

#:##ii, ai lib i dell'Hiſtoria de Principi Longobardi: mà in fita vece

cimitino, vi è quello di Cimiterio:villaggio di vn picciol miglio dalla

che il faº - medeſima città lontano,che volgarmếte fi appella. Cimitino;

il quale per la religiofità della fuachiefa doueaeffer in mol

to maggior fama,laonde anche da Herchemperto nel Num.

. - 2.fimilmente in cambio di Nola vien mentouato .

1 :: Hor ſe ne piacerà andar inueftigando la cagione di cofi

#:::::::stretta anticảamicitia de Nolanică șanniti: non farà chi

Gui é tace, non penfi,efferne ſtata la lor comune diſcendëza da Greci.

come per ef. Mà io nel quarto di queſti Difcorfi ne recherò una altra,del

探纷 , tutto nuoua per la quale inſieme vn ordine di cofe frà San

': niti,& Nolani,non ancor conoſciutoverrà dimoſtrato.Nó

2:#:### dimeno della Greca origine de Nolani parlò Giuſtino, cõ

niti. endiatore di Trogo,nel lib. 2o.in quelle parole. Iam Falifci,

醬Nolani,Abellani, non ne Chalcidenſium coloni funt ? Al

qualconcordemente Silio nel lib;1; .chiamò Nola città Cal

cidica,ragionando di Hannibale,in queľ verfo

»» Hinc ad Chalcidicam transfert citus agmina Nolam.

Per la qual cofa può crederfi,che all'hor che i Nolani furo

no accettati nella lor città da Napoletani, delche fi è parla

to à dietro,fcambieuolmente alcun numero di Napoletani;

per origine Calcidefi,paſsò in Nola; ò pure, che vi pastaro

no alcuni di quelli Calcidefi,i quali per ciuil difcordia vfci

rono di Pitecufa;ò finalmente ciò deuerà intenderfi de' Cu

#:; mani, anch'effi Calcidefisi quali hebber lunga fignoria in

::::::..queſta regione. Mà i Sanniċi fimilmente fi vantaŭano effer
ci. di origine Greci come hauean lor dato à credere i Tarenti

n1Greci anch'effi, & Spartani, delche cofi appreſſo il fuo

interprete nel lib.5. ragionò Strabone. Quidam Spartanos

etiam cum his Samnitibus habitaffè dicunt;ideoque Græcis ipfos

fauiljºnuoſdamq; ipſorum Pitanatas diffos effè. Hoc figmentum

a#Paretilfe Tarentinorum,vt præpotentibus adularentur, eoſque

fibi concilarent. Mà di queſto ciò che fia vero, vien nel reito

affirmato on molta certezza da Dionigi Halicialಣ್ಣ
Ul
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fà bengrande l'amore de Nolani verſo la gente Greca, co- Et per la •

me fi legge in vna delle fue legationi, fecondo la interpre-steſ: wanie

tatione di Herrico Stefano,in queſto modo: Fortèautem ad ְי#,

Neapolitanos eodem tempore legati à Tarentinis miſji, venerät, Napolet്

viri illuſtres,& cum Neapolitanis hoſpitij neceſſitudinem, iam :

à juis maioribus contraffam,habentes:nec non alij à Nolanis fi

nitimis,& Græcæ gentis ſtudiofijimis, vt à Neapolitanis contra

ria peterent,nè vllam cum Populo Romano, aut cum iis, qui eius

imperio parerent (intende de' Capuani, offefi,& danneggiati

da effi Napoletani) conuentionem facerent, neque fuam cum „......

Samnitibus amicitiam diſſoluerent. Et tutto ciò cade nel tem- ម្ល៉េះ -

po dell'inimicitia de' Napoletanii quali fono i Palepoleta-盟 illu;

ni di Liuio,co” Romani,che hò dichiarata nel ragionamen- |

to di Napoli; fiche quel fi grande amore de' Nolani verfo

de' Greci, deſcritto da Dionigi, fù ſpecialmente verſo de'

Napoletani,i quali,ſecondo la ſpoſitione da me data al dire

di Strabone, n’haueano accolta nella loro città molta par

ta:frà quali poi fi ruppe l'amicitia per cagion del Romano

afledio;& perciochefardiora aliquantò intra moenia ijs, quibus

boſtis territabat,patiebantur; laonde læuilfinium malorum dedi

tio ad Romanos vifa. Di ciò non fi auuide il Cluuerio, & pē

sò,che quel medeſimo Liuiano racconto fi opponga à quel

lo di Giuſtino, al quale per ogni modo acconfentir pare »

Dionigi,ilche à lui non fù ignoto.

Mà prima che i Calcideſi fuffero ſtati accoltiin Nola (ò gli grd,fci

che furono i Cumani,ò i Pitecuſani,ờ verpiùnuouamente i furon:pr

Napoletani)ella douette effere ſtata fondata dagli Etruſci,ſe mi fonáte.

non ci ingannò il noſtro Velleio nel lib. 1. nelle feguenti ri di Nola.

parole, Quidam,diffe egli, huius temporis traffu aiunt à Tu

fºis Capuana,Nolamque conditam ante annoferè DCCCXXX;

quibus equidem affenferim. Scriffe Velleio la fua Hiſtoria nel

l'anno del Confolato di Marco Vinicio Quartino, & di Ca

io Caffio Longino chefù di Criſto il 3 2.& di Roma il 782.

Talche Nola fù edificata 48.anni prima di Roma, nell'anno

384. della guerra Troiana.A gli Etruſci,ờ ver Tufci, ò dicāfi

Tirreni, benche non parli delcerto tempo, anche l'attribuí

Polibio nel lib.2;le cui parole in latino fon queſte. Campos

omnes,quos Apennino atque Adriatico mari terminari diximus,

olim habitauere Tyrrheni, quo tempore Pilegræosetiåcampes,

XXV. - тиі -

Il Cluuerio

I10C3CO.
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Šotingsmë qui circa Capuam,& Nolam funtštenebant. Et hora potremo.

:$:: effer ſicuri, che Solino, ne cui volgari teſti fi legge, che fu
mafio rifiu - - - -

t2(O ron fondate, ab Aſcanio Longa Alba, Fidene, Antium: Nolaà

|- Tyrijs;ab Euboenſibus Cume: fcriuerdouette.Nola à Tyrrhe

nis. ò fe piace à Tuſcis : benche il Salmafio non penfando à

queſto riſcótro,cofi manifeito,vorrebbe leggere à Tburijs; i

quali farebbero ſtati i cittadini di Turio, città nella Magua

Grecia,de quali nulla fappiamo più che de' Tirij, che fuster

paffatigiamai in queſta regione. .

Ateuniebia ... Cofi,& Sanniti & Greci,& Hetruſci furono i Nolani. Mà

22ren, wº Hecateo Mileſio,hiſtorico Greco, riferito da Suida, & da

la citta degli Stefano Bizantio, chiamò Nola,città degli Aufoni, i quali

Auſºn:hº furono antichiffimi popoli di queſta regione. Le parole di

## : Stefano in latino fon queſte. Nola ciuitas Aufonum. Hecateus

“ in Europa.Nolen ipſam Polybius dicit, deriuatum. Nolius: Po

lybius autem. Nolanus. Egli nondimeno non douette inten

dere de proprij Auſoni,mà de fudetti Sanniti,chiamati per

Hesateo altro modo. Sabelli; de quali cofi ſeriffe Giunio Filargiro

Miesto il fopra quelle parole di Virgilio nel lib. 2. della Georgica •

luftrato, gentemque Sabellam. Hi ſunt autem,qui olim Auſones diceban

tur. Et per dichiararci, ch'egli intendeua de Sanniti, detti,

come anche affermano Strabone nel lib. 5. & Plinio Secon

donel c.12.del lib.3.con quell'altronome,foggiunfe. De Sa

bellis Varro in Agemodofic ait. Terra culture cauſa attributa o

lim particulatim hominibus, vt Etruria Tufcis, Samniữ Sabellis.

Et quìnó tacerò,che il Cluuerio nel cap. 9. del lib.3. nó do

uea feruirſi del fudetto Hecateo per argomento, chegli Au

foni habitarono la Campania, rifcontrando il fuo dire con

quello di altri autori, i quali affermarono,che Cales, hoggi

Čalui, fù città della gente di quel nome,la qual non da'Sã

nitilor prole,ma da primiantichiffimi Aufoni fù habitata.

Ne fimilmente deuerò tacere, che ciò che il medefimo

Cluuerio diffe di Nola,che al preſente fia quafi del tutto de

ferta, fù per qualche fuo fcambio: hauendo perauuentura

voluto intendere di Auella,ò ver di Acerra; percioche nien

te meno delle altre città del ſuo grado, è frequentemente »

habitata:efiendo ben uero queſto,che di muri non fia cinta.

Alquanto fopra Nola uerfo Settentrione,piegando all'O

riente della Eſtate è Auella,la quale da ogni altro fcrittorº

Il Cluue.
[10 m.Otato,
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uien detta nello ſteſſo modo; mà da Seruio nelle Chioſe al 4PHP/4.3.

:dellaGeorgica di Virgilio chiamali: Auellano:per:
quella maniera appunto per la quale Gales fù ancor detta-> ::::::::

latinamente. Calenum. come dimoſtrerò al ſuo luogo. Sanè, faran credu

dice egli,Coryli proprie dicuntur; nam Auellanº ab Auellano, i::
Campanie opido, vbi abundantºnominate funt.Iosò,che Plinio te Ausilºnº:

Secondo afferma nel cap. 22.del lib. 15; che le Auellane , le->

quali noi diciamo. Nocciuole al principio furono chiamate.

Abelline.dal nome del luogo,in cui abbondauano.Le fue pa- Che differſi

role fon queſte.Ceteris,quidquid eſt, Jolidum eft; vt in Auella- da: nome di

nis, & ipſo nucum genere, quas antea Abellinas patrio nomine Abstino,

vocabant. Talche per queſto modo parrebbe, che appreſſo

Serusto fia corrotta la voce. Auellano. dalla fincera. Abellino. "

& ch’egli di Auella non habbia intefo.Ne in vero conuien.

da Plinio diffentire, oferuandofi affai maggior feracità di . . .

Auelline, ò fi dican Nocciuole,in Auellino, proifima città : :

degl'Hirpini, che in Auella : mà Seruio per ogni maniera-, ***

parlò di Auella;Percioche altra volta poi nelle Chioſe ſopra seruio rł.

il lib.7. dell'Eneide appellò efprefiamente Abella (fono ſcã- fiutato , &

bieuoli le lettere B.&.V.il che è affai noto) quella città, la » f : lettions

quale,fecốdolui.ò diede il nome alle Auellane, dette Abelli- º".

me ; ò vero da effe il prefe, & ne recherò le parole hor hora.

Auella adűque,feci piacerà dar fede à Giuitino, che fi è ri

ferito à dietro,al pari che Nola,hebbe fondatori i Calcidefi;

ne è improbabil cofa, che queſte due città per la lor molta

vicinanza hauefler corfa nő vna volta fola vna comun fortu- « »

na.Mà della ſua fondatione il fudetto Seruio nel luogo alle- º

gato ſcriste,come fi contiene nel fuo codice del Daniello al- |

quãto più copioſaméte,che negli altri,in queſto modo. Qui

dã hanc ciuitatě à Rege Murano condită, Maram nomine vora- :,:

tam ferunt. Sed Græcos primò eam incoluiffe (intếde de' Calci- Mera; es:fà

defisà quali l'attribuì Giuſtino)quæ ab nucibus Abellanis Abel- edificata, da

la nomen accepit. Alij quòd imbelle vulgus, & otioſum ibi fue- Gréci calci:

rit, ideò Abellam appellatam. Huius ciues cum loca circa Ca- “

puam poſſiderent(cioè gli Etruſci,i quali, fecődo fcrifie Liuio

nel lib,4 hauendo accolti in Capua i Sanniti, da effi poi in

yna fola nottefuron tutti vccifi)orto tumultu,interiiffè;aliof;

figientes Mæranum abiffe,& eius incolisfruxiſſe (qui è qual
che difetto di Parole)et quòd imbelliores fuerint, Abellancs di

Χ.ΧΚ. Х х ffos,

:

»

Fà priwa »
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Ma fi re: ĉios · Fin quà Seruio. Mà benche queſta fecõda etimologia

豁ಕ್ಲಿ; parer debba vn ritrouato de' Grammatici, i quali anche »

deFili notarono,che inter belium,& auellum hoc interefi; quòd bellum

ví fuggi, inter exteras gentes:auellum inter ciues;ditium quòd auellantur

in duas partes:nondimeno dee ſtarui nafcofta alcuna ignota

hiſtoria, dalla quale effi haueffer prefa l’occafione deli’vno,

& dell'altro#ါို loro; & parmi di poterne ancor racco

gliere » che in Auella douettero ricouerarfi quei men belli

coficittadini, fuggiti dalla lor patria per alcuna feditione,

commoffaui dagli altri,che furono di lor più forti, delche à

diftefo,& con chiarezza ragionerò altroue.

::::?#* - Nell'oppoſto laro de monti, che fourastano ad Auella,
sittafa a fi * - * - - - • • • - - - A ... * .*_ _ • -

:::::::x,... furono i Sanniti Caudini da Polibiosch hò riferito,& ricor

ha,chefè cº retto nel principio di queſto Diſcorſo,defcritti nel confine

zrelºsella- Orientale della Campania,egualmếte che i Nolani. A'qua

அ- li io non mi condurrò per altravia, per maggior acconcio

*“ di questa Defcrittione,che per quella la qual di Nola mena

ua in Capua,di lunghezza di vēti, ò ver diventiuno miglia,

come forfe,percagió del verfofù variaméte notato da S.Pao

fino Nolano nel Carme 13.à Citerio da quelche filegge nel

l'Itinerario diAntonino Fù inqueitavia di quà del Clanio,

- quaſi con egual diſtanza dall’vna,che dall'altra città;Sueffo

la; di cui non altro,che il nudo nome, & picciole ruine de'

fuoi non molto magnifici edifici nel feluoſo,& paluſtre luo

o fon rimafe. Ella, che rifirettamente appartenne alla Cã

hebbe º fo. pania Capuana;& cơme hò dimoſtrato nelprimo Difcorfos

4***"*.f**: fù nel ſuo confine; hebbe à fostenere dä' vicini Sanniti, cofi

:: di Caudio,dal qual lato entrauafi dal Sannio nella Campa

es az wsia: nia prefa in qualfiuoglia modo, come di Nola, tutti quei

dāni,che foglió patirfida fi fatti luoghi di frôtiera; pertut

to quel tempo; nel quäle gli Etruſci di Capua furono com

batturi da medefimi Sanniti, delche aflairiftrettamente,nè

più che vna fola parola diffe vn fol Liuio (Atrabone più al

generale fol mentouò,che i Sanniti tólfero il dominio della

Campania a' Capuani Etruſci) & per quel tempo ancora;

nel quale dall’annó del confolato di Marco Valerio Coruo

la terza volta,& di Aulo Cornelio Coffo,che fù di Roma il

41o i Romani hauendo prefa la difeſa de' Capuani, hebbe

ro poi à guerreggiar co ſudetti Sannitiaffailangan: in

- Ջ1

ni.
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più divnluogo i delche io ſteſso Liuio, & altri han più co

pioſamente ragonato. Et per quelche appartiene a danni:

ch'io diceuadi Sueifola,fe neleggonomanifeſtiriſcontri nel

medefimo autore nellio 7 doue egli di ciò parlando ſcriste

in queſto modo.Ab Tueffula nuncii trepidt Capuam, inde equi

tes citati ad Valerium Conſulem opem oratum veniunt. Etap

presto. Campanorum deinde; Sueffulanorumque auditelegatin

nes (ad intenderla bene,i daani de'Sueffolani rifeniuantiin

fattia Capuani) pretantibuſque datum, vt præſidium eò in-º

hyberna mitteretur,quo Samnitium excurſiones arcerentur. Et

di quà auuenue,che lo ſteſſo autore poi nel lib. 8. introduffe

i Sannitià riſponder alli Romani ambaſciadori in queſto

modo. Noſtra certamina, Romani, non verba legatorum,nec bo

minum quiſquã difteptator, fed cympus Campanus , in quo con

currendum eſt,& arma,& communis Mars belli decernet ;pro

inde inter Capuam, Sueffulamque castra caſtrºs conferamus; &

Samnis,Romanus nè imperio Italiam regat, decernamus • Era-s

facile à Sanniti paffar ſenza lungo cammino co loro effer

citi dalSannio per Caudio,doue hoggi è Arpaia; ò vero da

Nola, da effi à quel tempo poſſeduta,nel defcritto campo,

come dichiarerò hor hora.Ma Sueffola finalmente par che »

fenti l'vltima ſua ruina intorno gli anni 88o. di Criſto per

maluagità nulla più de Saracenische di alcuni Criſtiani, i

quali in lor compagnia& à lorgara con fiera rapacità, co

me per vanza, non ceffarono per alcuni annicon incendij,

Liuio illus

strato in più

luoghi,

Et effende

ancar poſta

-le" Ceهپهutه

рналі 3 Λέι

distrutta das

Cristiani, er

com vccifioni,& con rapine andar confumando ancor que-safaceni.

fte contrade intiere, le quali per molta parte fimilmentein

quei tempi, non che Sueffola, apparteneuano al Caſtaldato

di Capua,come nellib.1.& nel lib. 2. dell’Hiſtoria de' Prin

cipi Longobardi hò dichiarato. Di fi fatta calamità di Suef.

fola, qua veraciter Christianorum fraude miferabiliter fi foffa

est,& di quella di altre città, è finceriffimo, & oculato telti

monioHerchemperto nel Num.44, nel 48.&nel 36.ilqua

le nel N-72. foggiunge, che negli anni feguenti alcuni Ca

puani in altrui compagnia Liburiam cireumeuntes , Sueffulä

depredarunt,intendendo, fecondo vna fua confueta frafe,dà

altri anchevſurpata, del campo, ò direino del territorio
Suelfolano.

X x 2 XXVI.
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XXVI. Forche Caudine. Parte della Via Appia dà

Capua à Beneuento.Caudio città de Samniti.

-
Taburno lor monte.

Li stratte paf Mà il Cluuerio nel cap. 5. & nel cap.7. del lib, 4. non mi

Jº 4:e 2: concede,che l'ingreſſo dal Sannionella Campania, del qua

##:; le parlò Polibio nellib.3.fcriuendo delletrevie per le quali
sammf, „die da luoghi frå terra fi entraua in queſta regione, fù per altro

campania , luogo,cheper Calatia,hoggi detta. Caiazzo: hauendo credu

sredutº ver to,che lo ftretto paffo delle Forche Caudine,affai famoſe,fù

# :: verfo quella città, & non già verfo Sueffola; il quale pensò

":::: Ĉa: ancorache per la medefima Calatia òver Caiazzo,fù diite
ti3 » fa quella parte della Via Appia; la quale di Capua condu

ceua in Beneuento. Le parole di Polibio, che altra volta hò

riferite,& le hò ricorrette di alcuni errori,fono in latino di

queſta fentenza. Venientibus è mediterraneis tres dumtaxatviæ

patent,cquè anguſiæ,ac difficiles. Vna eſt,qua venitur è Samnio ;

altera ab Trebula (nel corrotto telto Greco leggeuafi. ab

Eribano) reliqua è regione Hirpinorum. Et egli fi auuale del

... l'autorità di Strabone,il quale nel lib.5.diffe appreſſo il fuo

* · · interprete,ch'eran collocate nella fudetta Via Appia,cùm ip

fa Capua,tùm aliæ,quæ Brunduſium inde ducunt, Calatia, Cau

dium,& Beneuentum. & nel lib.6. à fe fteffo concorde ragio

nando delle due vie,per le quali di Brindifi fi veniua in Ro

ma:I’vna per Taranto:l'altra per Beneuento:foggiunſe,che »

***, . toeunt à Brunduſio ambæ hæ vie apud Bencuentum ad Campa

- miam. Inde Romam vfq;iam Appia via ducit per Caudiñ, Cala

tiä,Capuä,Caſilinŭ. Pensò adunque il Cluuerio, che Caudio
fà doue hora è il caſtcllo, che vien detto. Airola Beneuenta

na;fiche le anguſtie Caudine fiano ſtate quelle, per le quali

dalla ſteffa Airola , laſciataſi à man finiſtra la città, che fi

appclla.Santa Agata de' Goti, et varcato il fiume Volturno,

fi peruiene in Caiazzo.Di queſta fua opinione io non pren

derò ad estaminar ogni parte;mà baſterammi render buon

conto della mia, della quale nõ mi diffido, che i Lettori po

tran facilmente reſtar appagati. Et in prima,che il paffardal

Sannio,& da Beneuento in Sneffola,& nella Campania, non

fù
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fè cof impedito, che da Polibio fuffe douuto quell'achto : ງູ
trala charfi,come egli,in fentemza del (klucrio , fatto hau:汾
rebbe, puo conofcerfi non folamente dal Preſente comunist :: #,

fimovio di quellavia:mà dal cammino già fatto per efla-º di mezza :

dall'Imp. Ludouico 2.nell'anno 866 di Criſto, deſcritto dal- etadeſeriffº:
pignoró Monaco Cafineſe nel Num.7.della fua Hiſtorietta, : “ ”“

dà me data alle ſtampe, ch'hò citata altre voltesil quale ra- :*

gionando del medefimo Imperadorefcrifie nel ſeguente º

modo obtinuit Capuam:ingreditur Salernum:nauigans Amal

fim, Puteoli vtitur lauacris;& per Neapolim 5ueffulanam adijt

vrbem . Debinc caſtrametatus Caudim. Menfe autem Decem

bris, Dei omnipotentis opitulante gratia, ingreſſus eſt Beneuen- L'Ignoto

tum.Lo ſteſſo racconto, quaſi con le medefime parole, fì re- Čaïn. Lºo

plicato da Leone Hoftienfe nel cap.35. del lib. 1. della fua-> :: Hostien,

Cronica Cafinefe;il quale alquãto più efprestamente al no-蠶亡

stro propofito hà cofi. Sueffulam adijt, demùm apud Vallem ម៉្លេះಸಿ.
Caudinam caſtrametatus, non multò poſt ingreffuseſt Benewen-fºrta. & gli

tum.Et in qual luogo fufse ftata queita Valle Caudina, vien Atti di S.

da lui ſteſso dichiarato nel cap.8.del lib. 2.deſcriuendoui il Priſco: Vs
caſtelle , il qual tuttauia fi appella. Li Paolifi.ch’è di là di Ar- ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့၊ Ca

ia al deltro lato. In Valle quoque de Caudis, diffe, loco Pau-盟。 COID«

lifi,de Eccleſia S. Andreæ, & omnibus pertinentijs eius,libellum :

fecit cuidam Leoni Presbytero.Nè della Caudina Valle hebbe

altra opinione Aleffandro , Abbate del Monaſtero di S. Sal

uatore in Telefo,nella Hiſtoria del Rè Roggiero al cap. 33.

del lib. 3.dicendo,efferui collocato il caſtello,che fi chiama.

Monte Sarchio: il quale ſimilmente è di poco ſpatio di là di

Arpaia,nel finiſtrolato dell'Appia, di cui dal medefimo ca

stello fin à Beneuếto per quella cõtrada,che fi dice. Le Cian

celle. è rimafagran parteintiera . Màla mia difcordia dal II Ciuuerio

Cluuerio nő è intorno à queſto;perciocheio nõ approuo il di più cöfe

creder fuo,che l'adito dai Sannio nella Cãpania fù per altro "*"tätº"

luogo,che per le anguſtie di Arpaia; il qual, forfe, riſponder

potrebbe,che l'efsempio del fudetto cammino dell'Imp. Lu

douico non fodisfa all'antichità,di cui fi ragiona. Et innero

fe egli,ò chiunque altro, il qual voglia haueffe di foftener la

fua opinione, non mi acconfentifie, che fi fatti effempi di

minor antichità, fian baitanti in pruoua del creder mió, io

anche in vano mi auualcrcidi quell'altra memoria della »

XXVI.
- - Via

|

1
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Yia Beneuentana,che fi legge nella Vefcoual Bolla del Ca

ferrano Veſcouo Rannulfo Iaqual è dell'anno 1113 già dal

noſtro Michel Monaco nel ſuo Santuario diuolgata. Èt, for

fe,non più vtilmente potrei produrre il racconco, che fi hà

negli Atti di S.Prifco, primo noſtro Veſcouo, & Diſcepolo

del Saluatore il quale ante ciuitatem in via, que ducit Bene

uentum,cum duobus miniſtris fuis habitabat. Äppreſſo al qual

luogo poi glifù dato morte da carnefici de Gentili, doue

hebbe ancorſepoltura,& doue effendo ſtato iſtituito vn an

tichiffimo Cimiterio,vifraccrebbe vn cafale, tuttauia ap

pellato dalfuo nome, ch’è da quellato del fito di Capua--

antica, per lo quale , laſciando alquanto fuori di ſtradanel

deſtro lato le ruine di Sueffola.fi peruiene, prima che in Be

neuento,in Arpaia.Nè sò quanto conto ancor fifarebbe del

nome del cafale, il quale chiamafi. Santa Maria à Vico: nel

tenimento di Arienzo,ch'è per lofteffɔ cammino; quantun

que à parer mio fia grande argomenco di antica via il no

che få dette me.Vico.come più volte hò notato.Saraminiadunque forza,

APPiº, º 4 di auualermidi altro più fermo argomento, & di antichità

:::::::: mggeEgggerigggggggಿ
::3:::::: ge Strabone nelle parole del libố ch'hò recate non molto à

per la meste- dietro,il qual diffe,che la via,già diſteſa da Regio in Roma:

hrºese; fºr fi congiungeua con l'Appianella Campania? Tertia via eft

:::::::::: à Regió per Brutios, Lucanos, ø samnium in campaniamduна ір Сариа - - - - • • •

cens atque in Appiam per Apennini montana. Et anche äldie

tro hò dichiarato,che queſta via menaua in Capua perSa

lerno,per Nocera,& per Nola:fiche parimente appreifoque
fta via fù Sueffolafenza dubbio veruno.Nè di altra via inte

fe Liuio nel lib.7.nelle parole, riferite non è molto,dicendo,

Strabons,8c che ab Sueſſula nuncijtrepidi Capuam,inde equites citati ad Va- .

Liuioriſcố- lerium Confulem opem oratum veniunt. Et più chiaramente »

trati & ili"- nellib.26.mentre defcriſſe l'vltimo combattimento de' Ca
strati, puani co Romani fotto i muri della medefima antiea città

nostra,doue hà in quelto modo, C.Nero Propretor cum equi

tibus fexte legionis, via, que Sueffulamfert; C. Fuluius Flaccus

legatus cum fociali equitatu conſtitit è regione Volturni amnis .

Nerone occupò il lato della città verſo l’Oriente d'Inuer

no:& Fuluio l'oppoſto verſo l'Occidente deila Eſtate . Hor

di queſta Sueffolana via fon rimafi affai certi veſtigin: bo

CO»
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Čalatia nell'Appiafra Capua& Beneuento; la qualcittànó:

-

gior forza nel dire del medefimo Geografosil qual defcriffe f.

fto, detto comunemente. L'Olmo Cupo; & nel tenimento

del nostro caſale, chiamato. Le Maſſarie. dal quale peruenê

dofi affai appreſſo al luogodal nome dell'antica Chiefa di

S.Anaftagio appellato con popolar vocabolo.Santo Naftafo;

ch'è frà due altri noltri cafali: l'vndetto.S.Nicola della Stra- *

da:& l'altro. Cafapulla;fi fcorge,che iui,quafi per vn miglio,

& mezzofuori della medefima città antica,ella fi congiun

gena convna altra antica via la quale di Capua vfcitasme

naua per lo fudetto cafale di S. Nicolasil quale perqueſta »

cagione vien cognominato à quel modo; & per quell'altro

di S.Maria àVico,& per Arpaiain Beneuento.Talche fenza

verun fallo queſta altravia,in cui la Suestolana, che comin

ciaua dà Regio, s'abbatteua fül'Appia, come ci dichiarò

Strabone.
-

Màio mi auueggio, che il Cluuerio fè pure la fua mag- Fà la via ,

Appia diffe

“Per cala

è chi non creda,che hora fia Caiazzo ch’è di là del Voltur

nos&quafiperotto miglia di Capua antica più Settentrio

nale;fiche conuenga acconfentirfi, che non potè quellavia »

strafcorrere per Arpaia, ch'e di quà del fudetto fiume di mol

te miglia, verfoilnoſtro Oriente Equinottiale ; mentre al

l’incontro, fe l’Aಶ್ಗ firiputi dallato di Airola Beneuenta

na;&di S.Agata de' Goti,ben potrà effer vero,che di Bene

zuento in Calatia ciò è in Caiazzo,& poi in Capua ella per

ueniua; & dalloftetſolato anche acconciamente crederpo

traffi,che fiì l'ingreſſo dal Sannio nella Campania, da Poli

bio-mentouato. Neal Cluuerioio negherò, che ancor di Et fi aser

quefloradito il medefimo autore habbia parlato, di cui in- rºvnantico

tefe,dicendo,che la fecóda via era dallato di Eribano, ch'io "?" da: 33

leggo di Trebola : ma ben affermo, čhe fù molto diuerſo: .:
da quell'altro per lo quale diffe,che fi paffaua dal Sãnionel- ja 恢 di

la Campania;nèpercio gli acconſento, chel'Appia da Ca- caiazzº.

pua à Beneuento era diftefa'iper Caiazzo, per S. Agata de'

Goti,& per Airola Beneuêtana.Di questi due aditi dà Can-Ad questi

dio verfo Capua, & perciò dal Sannio verfoia Campania, f:::::::

benche non ĉi eſpofè al modo di polibio distintamentes""

í fiti, moſtrò nondimeno hauer parlato Liuio nel lib. 9. in L

quelle parole. Earum fama rerum,magis tamen ſpes Campane

ххИ. defe
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defeĉžionis in quam coniuratum erat, Samnites in Apuliam ver

fos,rurſus ad Caudium reuocauit; vt inde expropinqио јі фиі

motus occaſionem aperiret,Capuam Romanis eriperent. Eỏ cón

Liuio illu-Jules cum Romano exercitu venerunt,& primò circa faltus,cum

:::::, :: trimque ad bofiem iniqua tia effet (ecco due di quelliaditi

::: r; di Polibio: l'vno dal lato di Trebula, ch'è quello verfo Ca

fcontrato, iazzo; l’altro dallato di Arpaia, ch’è queſto verfo Sueffola)

cumffatifunt. Deinde Samnitesper aperta loca {breui circuitu

(intende per queſto adito di Arpaia,& per S. Maria à Vico)

Liuio º nºn in loca plana, Campanos campos (forfe queſte parole, Campa
dato » ཝཱ ཡཾ། nos campos. fonovna chioſa; aggiunta di fuori ; mà queſti

:"" luoghi pianifon quelli,in cui giáceua Suestola, douei San
' niti hauean prima sfidati à battaglia i Romani)agmen de

mittuntibique primùm caſtra in conſpettu bostibus data. Et ciò

che ſegue del fuggir de Sanniti rotti da Romani,i quali nõ

penfarono di potere eller ſicuri,finche non furonoperuenuti

în Beneuento,la qual,forfe, per la ſua lontananza dal luogo

del conflitto,parue di Caudio,ch'era sù la medefinna via più

De quali al ficura. Adunque di queſti due aditi non fù conoſciuto dal

sorfo di quel Cluuerio più che vn folo, ciò è quello per Airola, & per S

燃វ៉ែ più impedito, &più ritorto dell'altro; &per loاموهو

:: medefimo adito&nongià per queſto di Arpaia: ch'era Più
2:aia. " fpedito, & più breue, egli riputò, che fù diffefa l'Appia da

Capua à Beneuēto. Delche quãtunque io préder potrei ma

rauiglia, nódimeno me ne aftenerei,ſe per vn fi fatto creder

fuo non fulfe egli caduto in vna altra fconueneuolezza incó

parabilmente più manifeſta,& maggiore; la quale è queſta;

chefe l'Appia,come notò Strabonë,ſucceſſiuamếte per Ca

filino, che fù dal lato del Volturno verſo Roma; & perCa

pua,che fù di quà del medefimo fiume;& per Calatia, intefa

per Caiazzo pur di là del Volturno; & per Caudio di nuouo

di quà delle fue acque,conduceua in Beneuento:douette frà

la diſtanza di poche miglia, quaſi à gara del raggirarfi di

queſto fiume,non vna volta fola:mà ben trè volte col corſo

delle fue acque efferfi incontrata:ła prima paffandofi da Ca

filino in Capua:la feconda da Capua in Caiazzo: & la terza

da Caiazzo per Caudio in Beneuento ; ilche voglio, che da

ogni altro fi giudichi, quanto ripugni al coſtume de' Ro

nani;i quali per rendere i loro viaggi il più che poſibil fuffe

- - «* facili, .*
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facili,& corti, pofero ogni cura, diffeccando paludi,fgom

brando boſchi,riempiendo valli,fpianando monti, & fabri

cando per ogni luogo de ponti, che le vie fuífero dirittiffi

me.Et poi qual coñ gran città fù Calatia, ò diremo Caiaz

zo,che fuste douuto tenerfene egual conto,che di Capua,&

per ſua cagione dittenderfi la regina delle vie cofi ritor

ta : Certamente ella dal medefimo Cluuerio fù creduta vn.»

picciol caſtello,perfuafone da quel dire di Silio nel lib. 8.

22 – Nec paruis aberat Calatia muris · |

Màpotrebbe replicarmifiche per ogni maniera l'Appia fù

per Calatia,& dotie parla il fatto debba tacer la ragione, il

che è affai vero.Mà qualbuona ragione può cốtradire alfat

to s’egli pur non fia fuori di ogni ragione ? Adunque fe noi Et «endine.

ritrouar potremo,che frà Capua,& Caudio dal lato di Sucf. "" verſº ca

fola fiaſcuna città nello ſteſſo,ờin poco diuerſo modo ap- ::“

Pellata. Calatia. non ne rimarrà più luogo di dubbitare, nè

del fito delle Forche Caudine, nè del corſo dell'Appia, ne

dell'ingreffo dal Sãnio nella Campania per Arpaia. Di Cau

dio nondimeno conuien,che prima alquanto ſi ragioni: -

Fu quella città nel luogo,ďoue hoggi è Arpaia, o forfe in :"?": ?

altro fito dal ſuo di breue ſpatio lontano;come il cammino:,4 #

dell'Appia richiede;&ancor ne porge grande inditio il no- pai, das

me divna ſua vicina terricciuola, nel ſuo lato Meridionale, è Forchia-,

la qual fi appella. Forchia; che par difcefo dal famofo nome 4“t:::-:
delle Forche Caudine:nè egli è cofi nuouo, che non conti le諡" Catı

fue molte centinaia di anni, hauendofene mentione fin dal- 1ug:

l'anno 883. di Criſto,nella iſcrittione del fepolcro del Duca

di Napoli,da me,& da altri diuolgata, il qual fù detto Buo

no,in cui raccontanfi alcune fue impreſe contro de Longo

bardi ne' feguenti verfi,barbaramente latini. , *

» Sic vbi Bardos agnobit edificaffe caſtellis, · ·

32 Acerre-Atelle, diruit,cuſtodeſque fugauit. - -

39 Concuffa loca Sarnenfis, incenditur Furclas.

» . Cunffa letus depredans, cum fuis regreditur vrbem;

Nel reſto Caudio non appartenne alla noſtra Çampania: :..":

ma al Sannio,& à gl'Hirpini,come altre volte fi è dimoſtra- ::::i عب

toglaonde i Caudini efprefiamente da Liuio nel lib. 23. furo- maí sanni

no chiamatiSanniti in quellc parole . Eadem aeſtate Marcel- ti.

lus ab Nola, quam præſidio obtinebat, crebras excurſiones in-a

Ꮧ☾XVI. Y у аgгинъ
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Polibio e

mendato.

agrum Hirpinum,& Samnites Caudinosfecit. Et di nuouo nel

lib.24 Fabius in Samnium adpopulandos agros, recipiendaſque

armisquæ defecerant, vrbes proceſſit. Caudinus Samnisgrauiùs

deuastatus. Affai vera adunque è la emendatione del corrot

to teſto di Polibio nel lib.3; che nel principio di questo Di

ſcorſoio propoſi,in cui leggefi,che i Daumijeran dall'Oriē

tallato della Campania, ò vero de' campi intorno Capua,

in cambio de' Caudini.Ne Strabone,il qual dille nel lib.6 che

le due vie per le quali fi veniua di Brindifi in Roma, fi vni

Strabonel»

uano in vna fola apud Beneuentum ad Campaniă, allargò la ,

Campania oltre Caudio verſo Beneuento; hauendo intefo,

che congiungeuanfi di quà di quella città verfo la Campa

niaspofciache foggiunſe,come hàil ſuo interprete , che inde

Romam vſque Appia via ducit per Caudium, Calatiam, Capuã,

illustratos & Cafilinum.Šiche řvna conducendo (per feruirmi anche delle

emendato.
parole dell'interprete dello ſteffo Geografo ) per Peuceties,

qui Pediculi dicuntur,& Daunios,& Samnites,Beneuentum vf.

que,qua in via funt Egnatia,Celia, Netium (forfe. Natiolum.

hoggi.Giouenazzo.mä di Celia non faprei, che penfare ) Ca

nufum, Herdonia:& l'altra trafcorrendo per Oria,per Taran

to& per Venofa:doueaancor queſta condurre di quà diVe

nofa per quei luoghi dal lato di Beneuento verfo Mezzo

giorno,doue hora fono due caſtelli : l'vn detto Chianche: &

l'altro:Chiächetelle:dalle pietre quadre, di cui era formatala

medefima via, le quali latinamente dicófi. Plance & dal no

itro volgo. Chianche;& nel diminutiuo.Chianchetelle:delche »

alquarto più à dilbefo nel lib. 1. dell'Historia de’Longobar

di hò ragionato.De Sannitifù ancora quel monte: che pa

De quali fà rimente è frà Caudio, & Beneuento, & da Latini fù detto.

::::: :::* Taburnus. ch'hora fi appella. Taurno;a quali conueneuol-

:#***** mente l'attribuì Vibiosequeſtro,dicendo nel Catalogo de'
NWC),

Monti.Taburnus Samnitium Oliuifer percioche Seruio nõ in

tefe di queſta Campania:mà di quella de' fuoi tempi, come

Seruio illu- fece altre volte;il quale nelle Chiofe fopra il lib. 12. dell'E

ftrato, neide di Virgilio laſciò ſcritto, che Syla mons eſt Lucanic:

Taburnus Campanie.Mà hormai conuien per la Via Appia,

dimoſtrataci da Strabone,dal Sannio nella Campania,& da

Caudio nella mal nota Calatia ritornare.

XXVII.
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XXVII. Calatia, à ver. Galatia, città: al preſente

stinta. Aserra. Atella: awbedue sittà.
*

Nề mi deuerà effer di mal augurio, fe io in queſto cam- Hannibale

měno mi accompagnerò con Hannibale, il qualeguidato, ritºr:ºde

per cofi dire, da Liuio, feceritorno di Taranto in Campa- :f:

nia per lavia,deſcrittaci dal fudetto Geografo, per liberar : ്.

Capua dall'affedio de Romani; percioche quantunque il " ** **

fuo sforzo riuſcì del tutto vano, io non mi auualerò delle s

fue armi, a’ Capuani infortunofe : mà dell'acquiſto da lui

fatto di Calatia in quel fuo viaggio, della qual città hora =

andiamo ricercando.Cum in hoc statu, diffe Liuio nel lib.26.

ad Capuam res effent, Annibalem in diuerfum Tarentine arcis

potiunde,Capuæque retinende,trahebant curx · Wicit tamen re

fpestus Capue Et appreſſo. Igitur magna parte impedimentorã

rclitia in Brutijs,ớ omni grauiore armatura, cum delettis pedi

tum,equitumque quàm poterat aptiſſimis ad maturädum iter,in

Campanian, contendit. Quinon pento, che mi fi debba nega- Strabone,se

re,che quel capitano tenne la via,dimoſtrata da Strabone, Liuio rifc5:

la qual fi congiungeua con l'Appia frà Caudio, & Beneuen- trati.

to.Mà Liuio foggiunge.Secuti tamen eum,tàm raptim eŭtem,

tres,& triginta Elephanti.In valle occulta post Tifita, montem 5:0::

imminentem Capue,confedit. Adunque fermò i fuoi alloggia- :::::::eł

menti di quà del fiume Volturno, doue ſenza verun contra- ::::::: Tfیs

fto è il monte di quel nome;& la mentouata valle farà ſtata la, " " "

quella, la qual giace dietro del medefimo monte, & verfo

Settentrione finiſce in vn campo,dal cui deſtro lato è la cît

tè di S.Agata de' Goni,ch’hò mentouata à dietro, & dal fi

niſtro è il caſtello, detto. Limatola : & verfo Mezzogiorno

giunge al caſtello,che fiម្ល៉េះ quale è nella.--

via,che di Arpaia per lo cafale di S.Maria à Vice verfo Ca- * - --*

pua conduceMà Hannibale iui peruenuto, qual cofa fece > #fº i' ga:

egli ? Adueniens, diffe Liuio, cwm caſtellum Galatiam, preſidio颂 :::::

inde vi pulſo,cepiſſet;in circumfidentes Capuam fevertit : pre- # 2 ::

zniſſis antènuncijs Capuam,quo tempore caſtra Romana aggref. LATA a di

farus effet; vt eodem & illi ad eruptionë parati, portis omnibus 4":" ":::

fefe effunderent. Et ecco, che affaifacilmente habbiamo con ::*
- - - -- - Y y 2 Han- -
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Hannibale fatto acquiſto della Calatia,ò ver Galatia, men

touata da Strabone che da noi fi ricercaua di quà del Vol

turno nell'Appia frà Capua, & Caudio; la quale percioche

non fù lontana dalla fudetta valle, conuien dire, cãe fù mol

to vicina à Madaloni , Nè di altra città è ver caſtello par

mi,che intefo hauefie lo ftesto Liuio nel lib. 9. deſcriuendo

l'inganno fatto da Sannitia Romani , onde diuenne cotan

to famofo il nome delle Forche Caudine, le cui parole fon

queſte. Hec non leta magis,quàm vera vaticinatus,exercitu du

sto,circa Gaudium,caſtra quàm poteſt occultiſſimè locat, Inde ad

Calatiā, vbi iam Confules Romanos, castraq; effe audiebat (nella

folita frontiera,di cui à dietro ſi è ragionato) milites decë pa

florum habitu mittit. &c.Et in vero dopo, che per l'Itinerario

del Peutingero affai manifeſtamente fi era veduto, che Ca

filino蠶 appresto al mare, doue quella città fà collocata

da Biondo,& da molti altri; mà che fù nel luogo , in cui ho

ra è Capua nuoua: non doneafi del fito della Calatia nella.--

Via Appia, che ſi è inteio da Liuio, più dubbitare;il qual

con chiarezza era itato anche dimoſtrato da Appiano Alef

Mentouata fandrino nel lib.3.delle Guerre ciuili,mentre ragionando di

de altri an Augusto,defcriffe da vn lato di Capua Cafilino;& da vn’al

"*" tro questa medelima Calatia, ò la diremo Galatia, la qual

potrebbe eilere ſtata la Calatia, ch'hora fi dice Caiazzo,fe »

del fito di Cafilino fuffe ſtata vera la prima opinione. Le »

Аррі parole di Appiano in latino fon queſte. Cæſar autem veri
ppiano A * - , , * - - * - - -

:::::in- tus nè ille (intende di Antonio) cum exercitu reuerfus, fe op

ftrato. primeret,destitutum præſidioicum pecunijs properauit in Campa

niam, veteranos à patre in colonias deduffossadfuam militiam

reuocaturus. Moxque primùm ad ſepellexit Galatiam dein Cafi

Et manife-linum fitas ab vtroque latere Capue.Mà non fi fcorgeua tutto

#"=": #; ciò palefemente nel medefimo Itinerario, ſenza effercibifo

:: gno di andarnericercando in altri autori? In cui non fola

5,2 s Ča- mente le diftãze de luoghi per via de' numeri delle miglia,

iazzo. fucceſſiuamente fecondo il loro ordine fi veggon notate:mà

vi fi rimirano anche defcritti in tauola piana i loro fiti, & i

loro aſpetti; fra quali luoghi nel Segmento 4. doue fi con

tiene queſta parte dell'Italia di quà di Roma, fi legge il no

me divna città,collocata di là del Volturno, in queſto mo

do Gabatia & appreſſo poi il nome di vna altra, in queſtas

-
-

altra

Liuio illu

ítrato.
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altra maniera. Adlefas nè può dubbitarfi, che per que nome

fidimoſtra Calatia, ch'hoggi è Caiazzo : & per queſto Ali

fe, già città de vicini Sanniti. Et dall'altro lato di quà del

meắefimo fiume vi appar deſcritto il cammino da Capua->

à Beneuento nel ſeguente modo. -

Cafilini .

Capua. III.

Calatie. VI.

Ad Nouas. VI.

Caudio. VIII.

Benebento. XI.

Era adunque pur troppo manifeſtamente vero, che la Cala

tia, per la quale da Capua in Beneuento fi perueniua, fù di

quà del Volturno; & che non bifognaua defcriuerla Via

Åppia per quell'altra.Del ſudetto Itineratio hebbe il Cluue- Il Cluuerio

rio notitia affai piena;& effendofene auualuto fpeffe volte, nºtatº it:

nè produste ancora,ragionãdo di Caudio,queſtá parte,ch'io : "*"*

n'hò recata;fiche non poffo comprendere per qual maniera ”

egli in tanta chiarezza non fi auuide egualmente dell'vna_s,

che dell’altra ; & douendo pur troppo bene efferfeneauue

duto,& effendogli piacciuto tuttauia di confonderle in vna

fola,più tofto volle queſta,ch’era di quà del Volturno con

maggiore fcốueneuolezza della prefa defcrittione,che quel

la dilà,dall'vn luogo trafpiantar nell'altro. Mà fe queita ,

mal nota Calatia,al dire di Liuio, fù vicina al luogo , in cui _ . .
hora e Madaloni;& fecondo il fudetto Itinerario fù lontana Pº *Q力●

da Capua perlo ſpatio di fei miglia, noi potremo estercer- :::::::
ti,che fù doue al preſente veggonfi manifeſti fegni del fotfo, Dioceſi di

& del muro di vna città,non molto ampia, della quale nel Caferta apº

campeſtre luogo fono rimafe alcune picciole chiefe deferte, Prºffº. ***

dalla maggiore delle quali, ch'è la più intiera,dedicata às. “"

Giagomo Apoſtolo, préde il nome la cõerada, che per altro

modo dal nome della disfatta città viế chiamata.Le Galaz

- ze Nè hò verun dubbio,che fù fuo Vefcouo quello Alderi

co,il quale nell'anno979 con altri Vefcoui della Prouincia ,

Capuana ſottofcrifie nel feguente modo la Bolla di Stefano,

Vefcouo di Caiazzo,cio è dell'altra Calatia poi annouerato

fra Santi. Ego Aldericus Calattinæ Ecclefie Epiſcopus confenf,

Črfubſcripſi : Intorno la interpretatione della quale Chiefa

XXVII. - Cala

@

-
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- ` Calattina effendofi variamente, & molto aggirato il noftre

Michel Mo. Michel Monaco nella Par:4. del fuo Santuario, finalmente

naco notatº nella Ricognitione del medefino fuo libro,da meammoni

tone.fi apprefe à queſtocreder mionon hauendo potuto ri

fiutarloipofciache nella Bolla di Rannulfo Veſcouo di Ca

ferta, ch'hò mentouata altra volta à dietro, & da lui iteſſo

era ſtata data alle ſtampe, fi legge il nome della chieſa di

sich, alcuni 3. Maria de Calafia frà quelli delle altre chiefe di quel Ve

::::::I ſcouado nel quale il fudetto luogo detto S.Giacºmo e futta

parea: uia compreſo.Della medeſima Calatia ancora ; dal cui lato

:::::::: Meridionale fù sueffola, & dall'Occidentale fù Atella, & è

:: Calrda|Scenciol parrebbe à me di credere, che

Ääiquefa. Parlò Herchemperto nel Num.3o. & non già dell'altra. Eh?

da Caferta,& dásuestola,col framezzodi più del fiume Vol

Herchem- turno, è di molto fpatio lontaua . Le fue parole fon queſte •

perto illu- Pandonulfus Sueſſulam, Landulfus autem Caſamirtam, Lando

ftrato. nulfus Caiazie,ab illius genitºre castrum iamdudum quaffatum,

intrauerunt,& coeperunt depredare omnia in circuitu. Et ſimil

mente di queſta Čalatia inteſe nel Num-23: doue delle me

::metrècittà ragiona: hauendo ben poi inteſo di Caiaz
zoneiNum.4t.come dichiarerò al luogo ſuɔ. Ef forfe an

corſiuio, &#cco silio, non di altra, chế di queſta Calatia
parlarono; la qual difero, ch: infieme con Atella , & con-º

Capuafeguile parti di Hannibale. Et Feito più fermamen

te,il quale frà le Prefetture de Romani della prima manie

pene illa- ra,cheran tutte di quà del Volturnº: ": mentouò vna dello

strato,& am ftesto nome (alcuni fuoi codici hanno.Calateum · nè ſaprei

:ே dire,fe in luogo di caladium.onde il fuderto Arderico fi fot

:, emenda- :fr:Vestouo della Chieſa Calastina ) le cui Parole re
cainei primo Diſcorſo, ragionandº della Campania Ca

puana Laonde io hò percerto, che riftrettamente ella non

:detta calatia;main alcuno altro affaifimilmodº ; & chº
er questa cagione effendo poittato fcambiato il fuo nome

čố quello dellavera Calatia percioche era già rimafa eſtin

:csẽdófaltra tuttauia in piederanche eſtintaggninotitia

La qasiens nerimaſe. Crederei intanto che primieraméte fädetta-Ga

är::::::: latia come fi leggeappellata nel fudetto lib. 26.di Liuio, &

chisºara; anche nell'Itinerario del peutingero, fe fi offerui, che il ſuo

ở Laris. :m:&quello di calatia,beache alquantocorrotti: fu
* , IQKAO

G

Liuio,& Si

lio illuſtrati
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rono đefcritti ſcambieuolmente l'vn per l'altro ; & il dirfi

hora quel luogo. Le Galazze-qual altro fuo nome ne dinota?

Mà ſepure alcun voglia, che propriamente non fù queſto,

confentirò,chelatinamente fù quell'altro. Galafium; &va

riando la pronuntia.Calaffum. col quale la medeſima città,

già caſtello, ne'citati codici di Feſto,& nella fottofcrittione

di quel Veſcouo,appar mentouata:benche per l’auuenire io

1a dirò pià tofto.Galatia per togliere l'ambiguità dell'altra

Calatia : noneffendo ben manifeſto, fe fin dal principio fù

chiamata Galatto,ô ver Calasto.Nelreſto queſta Galatia,co-Effendo in

certo il du
meci eſpoſe Herchemperto nelle parole, ch'hò recate à die- :
tro, effendo ſtata aſpramente fcoffa dal padre di quel Lan- :::: tempo

donolfo,da luimentouato, il qual fatto cade prima dell’an- :: de

no 862. (noioſa coſa : & affai fuori del noſtro propofitofa- aº

rebbe,quiridire quelche intorno ciò nel lib. 1. dell'Historia

de' Principi Longobardihò fparfamente notato) & final

mente per altre fue nuoue calamità effendo ftata del tutto

abbandonata da fuoi cittadini,parrebbe,che nel tempo del

fudetto fuo Vefcouo Alderico,cio è nell'anno 979.era tutta

uia in piede:ilche non ardiſco,ne di affermare,nè di negare:

mà audertirò ben queſto, ch'egli hauerebbe potuto hauer

vfato il titolo di Vefcouo della Chiefa Calaćtina, non effen

do più in piede la fua città,licui habitatori eranfi ricoue

rati in Caferta,ch'eraPer cagion del ſuo fito da ogni hoiti-,

lità più ficura:nonin diffimil modo, che i Veſcoui di Foro

Claudio,la quale fù anche città della noſtra Cãpania, dopo

che il fuo popolo paſsò in Carinola, feguirono nondimeno

di vfare l'antico nome del loro Veſcouado per molti anni, º

come dimoſtrerò poi . Mà della Veſcouale dignità della » Ata questo e

Chiefa Calaćtina, trasferita in Caferta, è affai volgar fama pià certo,che

fra Cafertani, alla qual non veggio,douerfi negar fede; bê-lº f“, K“

che nel reſto ne fia ignoto il certotempo, il qual douette » 鷺:

precedere,non folamentela fondatione della medefima Ca-: ":"%.

fertana Chiefa,edificata dal fuo Veſcono Giouanni nell’an-jaria.

no 1153: mà l’anno ancora 1 1 13. della Bolla del Vefcouo

Rannulfo,in cui fi fà mếtione della chiefa di S.Maria adCa

latiam:eftintagià quella città,&il nome del fuo Veſcouado.

Fù ancor Acerra città della noſtra Campania,la qual tut

tauia col primo nome ritiene il fuo antico fito. Ella quaſi di

XXVII. altret
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ಸ್ಥಿ ιό altrettanto ſpatio effendo più Meridionale di Sueffola, di

fuo fito {:! quantola medeſimasuestola fù più Meridionale della Ga

ana: , šia. latia che ſi è dichiarata parimente frà Capua, & Nolain.

de:infeconda vn fertiliffimo terreno,altamentelodato da Virgílio nel lib.

4 bºsitatº 2.della Georgica,hà coli vicino il fiume Clanio,hora detto.
fá s Il Lagno;chefe le fue acque ne tempi antichi le furono me

Hebbe ancor no amiche:hoggi le prouaniente meno dannofe. Della fua

varia fortu fondatione non è autor veruno, ch'io ſappia hauer parlato;

na: då San- & ne' tempi delle guerre de Sanniti con gli Etruſci di Ca

:::::::::: pua,& poi co Romanisch hò accennate à dietro; la fuafor

:::::::::: tuna non douette effermolto diuerſa da quella di Suestola;
R?meni." pofciachelin vn fito, del tutto parial fuo,era collocata. Hò

detto nel primo Difcorfo , che apparteune alla Campa

nia Capuana;& in queſto,che da medefimi Romani in pre

mio de fuoi meriti per l'occafione di quella guerra Sanniti

ca fù donata a fuoi habitatori la lor cittadinanza. Nề s'io

non vorrò inutilmente ridire quel poco,che da altri n't ſta

ĽO raccolto potrò più à lungo ragionarne .

ArgLLA, Di Atella parimente la qual fü dall'altro lato del Clanio

antica città verfó Occidente ; mà dalle fue acque alquanto lontana, frà

degli ºſci. Capua,& Napoli di pari interuallo,ne men ci è ſtata laſciata -

dagli antichi ſcrittori materia molto copiofa;fiche non fap

piano nulla del diſtinto tempo,nè della ſua fondatione, në

della ſua ruina . Ben le fauole Atellane, chiamate da Liuio

nel lib.7. genus ludorum ab Ofis acceptum, ci porgono qual:

2:º "8" che argomento,che fù città degli Oſci,& perciò di antichif:
брісі. fimi natali; & lo ſteſſo anche può raccoglierfi dal dire di

Stefano Bizantio, s'egli habbia parlato de' proprij Opici ,

habitatori di pari antichità di queſta regione, & fecondo

alcuni da fudetti Ofci non diuerfi;& non habbia dimoſtra

ti,come notai ragionando di Cuma, all'vfo de' Greci, ſotto

il lor nome quelli,che da Latini furono chiamati.Campani;

dicendo, fe fi faccian latine le fue parole, in queſto modo .

Atella opidum Opicorum in Italia,inter Capuam, Ø Neapolim,

Gentilitium inde. Atellanus, teſte Polybio lib. IX. Mà di quà

-altrode ſuoi primi auuenimenti più memorabili ap:مهوsuءr

###:n 3. prender poſſiamo Da Cicerone nell'Epift 7.del lib. 13. delle

po nella Ga! Famigliari, feriuếdo à Caio Cluuio,vien métouato vin cam

Иia. po ncila Gallia,poſſeduto da Atella, cofi dicendo. Locutus

- - - Лит
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fum tecum de agro vestigali municipit Atellani,qui effet in Gal- -

lia,il quale douea effer di molte rendite: poſciache foggiiia

ſe minicipiifortunas omnes in iſto vestigali confifiere. Dalche

non conuiene, ch'altri fallacemente creda poterfi raccoglie

re,che gli Atellani n'haueã fatto acquiſto per via di qualche

bellicoň imprefaileggendoſi di fimil dominij di altre città,

& nella lieliä Gallia,& altroue,delle origini de' quali hópuò

renderſi,nê vna, nè molto certa ragione.Così lo ſteffo auto

re nell'epilt i 1. del medefimo libro ; ſcriuendo à Bruto, ci

efpoſe,che ancor Arpino Poliedeua fue rendite nella fudetta

Gallia;& la noſtra Capua hebbe in Creta la regione, appel

lata.Gnoſia. delche parlò Dione nel lib.49. & il noſtro Velle

io nel lib.2.per tacere del cấpo Lucano,di cui nel primo Di

fcorfo fi è ragionaco. Atella nel reſto era in piede,correndo EMendo má:
il noño fecolo di Critto, come può offeruarfi nel Num. 6o. ““ #: il

& nel Num.72 dell'Hiſtoria di Herchemperto ; & fe tuffe » ::::::*.
vero quelche alcuni moderni ſcrittori han detto,che dalle » deſ ferne

fue ruine,delle quali,& del filo foffo,& del ſuo muro,ſi veg- nata la vici

gono manifeſti fegni appretfo il cafale, appellato.S. Arpino "A":{#if:
di Atella, hebbe i ſuoi narali Auería, città nuoua, quafi di : Nør

due miglia verſo Settentrione, ne hauerebbe ancor toccato |

l'vndecimo;percioche il Normanno Conte Rannulfo, detto

ancora Rainulfo , prefe à fondar quella città nell'anno

1o3o di Criſto, come dimoſtrerò in altra occaſione ; & fù

la terza volta, ch’egli cercò a fuoi compagni dar ferme »

fedi:delche odafi Guglielmo Pugliefe nellio. 1 dell'Historia

di quella gente la quale vfeita in affai picciol numero dalla

Francia, & hauendo ogni fua fiducia nell'effercitio delle »

armi, prima che in altraparte d'Italia hebbe ricetto in que

ſta regione, mà accreſciuta poi in maggior numero, tolfe

a Longobardi,& a' Grecila Puglia,& la Calauria,quaſi col

reſto di cioche giace di quà di Roma; & la Sicilia a Sarace

ni. I verfi di Guglielmo fono i feguenti. A' quali nos

33 Egregium quendam mox elegerefuorum , eran piaciu

492 Nomine Rannulfum,qui princeps agminis effet ; te le primº

3 » Cuius mandatis fas contradicere non fit. :# ί,#

32 Cumque locum fedis prime munire pararent, #:: Cla

33 Vndique denſa palus nec non & multa coaxans nio,

1 Copia Ranarum prohibet munimina fedis.
XXVII. Zz ueſto



|

|- 嵩山 ನಿ 5 C o R 3 ο 1 r.

Quetto luogo douette ester apprefio delle Paludi per le quali

frà Capua,& Auerfa trafcorte il fiume Cianio; i 器
do ſtati coftretti a lafciarlo, -

Et hauendo „ Haud proculinde fuis aliumftationibus аргите

# leس ,, Inuenere locum, quem nullo dante iuuamen
Јесалde . . 33 Cultorum patrie, pro fe munire tuendis

23 Conantur: ſic fe, fatto munimine, cuidam,

3) .9ui Princeps Сариания erat, coniитgere gaudent.

12 Principibus Latij prior, atque potentior ipje

3? Tunc erat. Ajines properant, hoc Principe tuti,

.Deuastarelocos, hoftefque viriliter anguntלל

Queſto Principe fù detto Pándolfo , & di quel nome fù il

Tra Bonfini quarto,concordandoli nel reitº a Guglielmo Goffredo Ma

det Princi- laterra nel cap.6.del.lib. I.Mà delle mentouate feconde fedi
patº, apua- de Normanni,i quali effendo &lП1121 del Capuano Principe,

"", "*"":"" infeſtauano i fuoi inimici, ne men ci è noto il proprio luo
ancor laſcis à crederfi, che fù d. |

go; benche può crederfi » che fu da quel medefimo lato delffs Članio trà confini del fuo Principato • Segue Guglielmo.

99 Sed quia mundane mentis meditamina prima

39 Sunt ad auaritiam, vincitque pecunia paffim,

Nнnc bос,типc ilio contстрto, plus tribuentiעל

Semper adherebant :feruire libentius illiלק

39 Omnes gaudebant , à quo plus accipiebant :

1afkiando Et queſta fù la cagione,per la quale haüếdo esti poi rinúcia

l'awicitia-: ta l'amicitia del medeſimo noltro Principe, notato di aua

:::::::: fitia dal citato Malaterra nel luogo fuderto; mà egli forfe »,

:::::::tardiferaauueduto, di hauer efo a nudrire, come foi
di Negi, dirfi, la ferpe nel feno : fi apprefero all'amicitia di Sergio ,

Duca di Napoli,fuo inimico, col quale il lor Cóte Rannul

fo fece ancor parentado , ilche ſeguì dopo alcun tempo, &

intorno l'anno 1o3o;quando laſciate quelle lor feconde fe

di, & effendo creſciuti in maggior numero, per hauer rac

colti in lor compagnia huomini ribaldi, & ſcelerati, paffa

rono à fondar Auerſa ; delche cofi fcrifle il medefimo Gu

- glielmo .

Già cref: a- „ Si vicinorum quis pernicioſus ad illos

ti in maggier „ Confugiebat, eum gratanter fuſcipiebant.

ոսս.ո. ,, Moribus,& lingua quoſcunque venire videbant,

s, Informant proprijs, gens efficiatur, vt vna . .

, 4 (vien

* ,

*:
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(vienquesto anche confermato dal Malaterra nel cap. 11.

dellib. I.) -

Póst annos aliquot Gallorum exercitus vrbem

„ Condidit Auerfam, Rannulfo conſule tutus.

„ Hic opibus plenus locus, vtilis eſt,& amoenus.

„ Non fata, non fručius, nonprata,arbuſtaque defunt:

„ Nullus in orbe locus iucundior . hunc generofi

„ Confulis elegit prudentiaprememorati. - -

A tutto ciò allai ben fi concorda Leone Hoftienfe nel cap. Dal quale i

;7 dellib.1;benche poila parerne diſcorde,dicếdo,che il fi- ettenner

detto Duca dopo hauer ricuperata Napoli,toltagli dal me- 4:4 itogº di
defimo noſtro Principe Pandulfo quarto per lo ſpatio di trè á kerja,

anni,che non furono intieri (& chi sà , se i medefimi Nor-..

manni,che gli hauean dato aiuto al farne acquiſto,riuoltati

da lui al Duca,la ritolfero dalle fue mani?I tempi affaiben

conuengono, delche altroue) Rainulfum,firenuum virum,af.

finitatefibi coniunxit,& Auerfie illum Comitem faciens, cum fo

cijs Northmannis, ob odium , Ó infeſiationem Principis manere

conſtituit ; tuncque primùm Auerſa coepta eſt habitari. Percio- ------

che Auerſa àquel tempo douea efter vn caſtello (di Napo-%﹑
li diffe Giouanni Villano nel cap. 6o del lib. ;)non prima di col :ſ::

Ioo. anni, nè molto habitato, nel luogo chiamato per al- de Nápole:

tro più antico nome.Ad ſeptimă.fopra la via Confolare,che ****

menaua , come hò notato à dietro, da Pozzuoli, & da Cu

ma in Capua,doue le fi attrauerfaua vna altra antica via-, -

la quale dalle città dellato Settentrionale del fiume Voltur-ஆ
no perueniua in Atella ; & Rainulfo col parere ancora di 當醬

quel Duca lo elefie per la opportunità della medefima via , cerdati.

Čonfolare per la quale douette anche fin dal principio effer- |

ui ſtato edificato da Napoletani, per trauagliar i Capuani,

& impedir loro il paſſaggio ne'fecõdiffimi campi,che fonó

verſo Cuma,onde frà l'yn popolo& l'altro lunghe, & apre

guerre eran ſeguite : Certamente, fe ad vn taïfine non få

eletto il fito di Auerfa,non può renderfi altra ragione, di ef.

ferfi difi reggiato il fito della ruinofa Atella. Ädun er siche quella
far hora ritorno à quelche lafciai,non fi tramutò,ಶ್ಗ : mon Af

tri han penſato quella città in queſtasla quale habitandofi al; in que

principioda'Normāni in gara de'Capuani.rimaſsanche per

alcun tempº yn Picciol caſtello, come chiamollo il ſudetto

XXVII. Z z 2 Leo

33

3º -

--.****
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Leone Hoftienfe nel cap. 67. del lib. 2. mà accreſciuta nel

corfo de primai cento anni in vna popolofà,& ricca città, fù

per odio,& per vendetta del Capuano Principe Roberto 2.

is qual fºi bruciata,& disfatta dal Rè Roggiero,& poi di nuouo da lui

fà digfatte: stello ſenza dimorarifatta per oppugnar Napoli, delche ci

:::::: è autore Aleſſandro Abbatė Telefino nel cap iz & nel ::

Rºgers, del lib.3,dal qual tempo hauendo ella Prouata anche varia

fortuna,ė finalmente hoggi la più frequentata città di que

fta regione,toltane Napolijal cui paragone può ogni altra =

quafi picciol caſtello riputarfi. Et queſto fia detto benche al

quãto più copiofamếte di quelche il prefente luogo mi per

metteua,per recar chiarezza di alcune cofe,men bene cono

Biondo ri- fciute da moderni fcrittori;frà le qualie affai graue l'error,
fiutato. refo da Biondo,& da molti,che l'han ſeguito; il qualecó

ondendo in vno varij fiti,varij tempi, & varij auuenimếti,

& ſcambiando vna in altra perfona,diffe nella fua Italia,che

· Roberto Guifcardo Neapolim,Capuamq;vna,eademq;præměs

obſidione,caſtra apud Atellam habuit cömunita; in quibus cũ ali

quot perfeuerafft annis,ciuitatem condidit,ab ipſoque aduerfan

di preclaris, & potentibus vrbibus effećfu, Aduerfe illi nomen,

in rei gefie memoriam, dedit. Ilche,forfe, l'apprefe da alcuna s

volgar fama,la quale attribuiua il tutto al famofo nome di

Roberto Guifcardo,effendo quello di Rainulfo men noto ;

& il riftringeua ad vn fol tempo,ad vn folo affedio, & ad vn

folo oppugnatore,ch'erano ſtati pur due;& di ciò baſti. La

onde hora ripiglieremo il cammino per l'Appia da Gala

tia verfo Capua fin doue in compagnia di Hannibale con le

fcorta di Liuio erauamo peruenuti . '

XXIIX. Tifata monte: detto dalle Elei. Anzi più

monti di vn/olnome; in cui i Sanniti hebbero i loro

alloggiamenti;& poi anche uegli hebbe Han

nibale in più luoghi ; & dopo lui Silla.

Saticola città,à vero. Auſticola.

ְי# Mà il medefimo Liuio m'inuita à trattenermi alquanto

::: frå via col fudetto Cartagineſe, il quale in valle occultapoſtfo per attrº , ! - - - - - * a -- *

:::::: ása, Tifata,montem imminentern Capua,confèdit. E il Tifata yn de

di natura, monti più noti della noſtra Campania ; & benche dalla na
***** - -- -- - - . . . [llI3
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tura non fù dotato di veruno ſpecial dono, che il renda.

molto caro,fù nondimeno ne fecoli antichi aliai fainoſo:në N

il fuo nome potrà facilmente rimanere citinto,mentre i fat

ti del medefimo capitano, il qual vi hebbe più volte gli al

loggiamenti, ancor lungamente nell'hiſtoria dello ſtelio au

tore viueranno. Egli,dal cui nome fù cognominato : Tifati- Alle cui fa!.

no. il nobil tempio,già edificato alle fue falde verfo Occi- de fà u net il

dente d'Inuerno,dedicato à Diana,& lontano di poche mi- 6:. 器

glia da Capua antica; il quale è noto, non foi për alcuneº : *"
noltre antiche iſcrittioni: mà è ancor famofo per le teſti- |

monianze, che ne fecero, il noſtro Velleio nel lib.2. Pauſa

nia nel lib.5: Ateneo nellib.II: ben due volte, & l'Iripera

rio del Peutingero: pertacere di quella di Leone Hoftienfe

nel cap.56 del lib.1:parmi,che fù detto à queito modo dal- Pref, quest,

la copia delle Elci,alpeitri piante affai conoſciute,delle qua- nome datie

li al principio haueffe abbondato; il che può crederfene cő- Elci.

tiencuolmente per la ſua alpeſtre conditione:più tolto che »

dalla città: Tifata; eſtinta nel Latio prima dell'età di Pli

nio Secondo di cui egli parlò nel cap. 5. del lib.3: ò che dal

nome della Romana Curia,fimilmente detta.Tifata.la qual

Feſto mentouò affai riftrettamente infieme coſ medeſimo

noſtro monte,da lui appellato troppo largamếte locus. fpie

gandoci anche in vna parola fola il fudetto fignificato di

queſto vocabolo nel modo appellatiuo,nelfeguēteragiona

re-Tifita, Iliceta. Romæ autem Tifata Curia. Tifata etiam locus

iuxtà Capuam . Et perauuentura al pari la fudetta città; & ll /--

quella Romana Curia furono ancor denominate dalle El-:::

ci, dalle quali afferma Seruio ſopra il lib. 7. dell'Eneide di fºr,ി.

Virgilio,che fimilmente Preneste,antichiffima città purdelghi,

Latio ; per Greca etimologia prefe il nome « zº 7ở xpirer :

idefi ab ilicibus , quæ illic abundânt ; fe più vero non fi itimi »

ch'ella fù detta dalle corone,inteflute de loro rami, delche »

fcrifię Ariſtotile appreſſo Plutarco nel fine de Paralleli mi

norislaonde per altro modo fù appellata. Stefano. òver. Co

rºn45come fi legge nell’allegato luogo di Plinio Secondo,la

“lualvarietà è pocopiù che nelle paróle. Sia nondimeno di

ciò quelche più altri voglia,questo è certo, come ci ſpiegò

l’antico Spofitore di Horatio fopralafua Ode 9. del 1.2; che

3*Pineta:ſtuleta,vimetaficó querqueta dicuntur loca,vbimul

•*
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f f r fe leb te quercus naſcuntur:& iliceta, #ggiungerò io, doue naſcono
鷺ಶ್ಗ Eisi . Mà altri Cºdici di Felto leggono. Tifata etiam

τη la o, ict- 4C145 114 st fál Capuam. Dalla qual lettione,torfe, alcunocóchiu

::::::}; derebbe cheyicino del luogo,in cui fù il fudetto Tempio di

/ μιλάο, Diana,doue hora è vncampo paluftre, fiì quel lago;effendo

ben conuenuto al medeſimo fauolofo nume, fecondo la fu

* perſtitione de' Gentili,& il lago, & il bofco; de’quali l'vn =

poi da Criſtiani, per eftinguer affatto ogni feme d'Idola

Feste ambi- tria,fuſie ſtato dėriuato al vicino fiume Volturno, & l'altro

Î fin dalle radici recifo. Et dir anche potrebbe, che Feſto non

****** tacque del mõte,ilche manchi nel ſuo libro,nel quale varia

mēte ancor manca gran parte:nèio,fe probabil ciò fuſie ri

putatovi contradirei.Nel reſto à me pare di riconoſcere gli

ombrofi Elceti del noſtro Tifata chiaramente ne' verfi di Si

lio,il quale benche nel modo Poetico haueffe ingrandite le

fue felue,fingendole ſtanza di Leoni : non douette ancor del

tutto fingere la fua natura ombrofa;& opaca.& congiunta

· Efendo i mentº abbondante di Elci,le quali non fogliono giamai de
f::äień porre lelor frondi: comesſe al fudetto Plinio nol vorremo

con pºetica - čredere nel cap.21 del lib. 16:non potremo negarlo all'eſpe

manera fia- rienza,che fe n'hà pur troppo volgare. Appellò quel Poeta-º

': col nome di Caleno,nel qual modo ancor fù detta Cales,cit:

tà di Campania,vn noſtro Capuano, imitando Virgilio : il

- . quale vsò come fù notato da Šeruio ſopra il lib.1o della ſua

Éneide, ducibus Italis dare nomina,vel fluuiorum, vel monti" ;

& il finſe nodrito nelle felue di queſto monte : & hauerui

fpeste volte vittorioſamente combattuto con Tori, &con

Leoni.I ſuoi verfi nel lib. 13.fon queſti

Silio illu- 32 Tifata vmbrifèro generatum monte Calenum

strato. כ Nutrierant,audere trucem; nec corpore magnº

3y Mens erat inferior.Subſidere fepè Leonem,

„ ' Nudus inire caputpugnas,certare iuuenco»

?? Atque obliqua trucis deducere cornua Tauri

23 Affuerat, crudoque olimfe attollere fato. -

Ma per eols-Mà, come hò detto, queſto fù vno ingrandimento Poeticº:

re ſimile al benche non fuori di quelche potea parere fimile al vcro ; fe

乙数 il vero ne laſciò feritto il più volte mentouato Plinio Secº

# do nel cap.16.del lib.8;& Dione Criſoftomo ancora nella

°oan ar cati, Oratiothe 2 1.intitolata. Della Bellezza :i quali 6ಣ್ಣم
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|

che l’Europa hauea in varij luoghi prodotti in alcun tem

po de Leoni,& le parole di Dione in latino fono le feguen

ti. Certè rem dicis malam, fi quemadmodum plante, atque ani

malia , ita C pulchri tempore defecerunt; vt Leonibus accidifje

aiunt in Europa,neque illorum fupereffè genus. Priùs verò erät,

eớ circa Macedoniam,& alijs in locis . Cofi queſto autore, il Silio,& Dio

quale parch'habbia voluto appunto toccar queſto luogo di : :faſt.

silio;percioche nel Tifata,qualűque ne fia la cagione,appe-"

na in vno, ò in due de' fuoi colli hora fi veggono delle Ëlci.

Nè in vero di vn fol colle fù queſto nome,che da Latini fù Il nowe dei

vfato nel numero del più come vfollo Silio,che fi è già reca- "ººt: Tifa
to,& l’vsò anche Liuio,il quale fi recherà appresto, & ogni : w/ato nel

altro; & ancor dinotò più Elceti. Iliceta, nel numero dělla ".

moltitudine. Duobus modis, diffe Varrone nel lib. 9. della lin-kidzi: á, Z'/9

gua Latina,imponitur vocabulum:aut refingulari,aut multitu- cºlle.

dine fingulari, vt cicer: multitudinis,vt fralæ. Et Seruio fopra il

lib. 1.deila Georgica di Virgilio . Ea, quæ pluribus confiant,

numeri funt tantum pluralis fecundum artem ; vt caſtelli, bige,

fafe;licet abutantur Poetæ. Et di nuouo fopra il lib. 2. dell'E

neide. Que de pluribus confiant, plurali tantum numero dicun

tur . Furono adunque i Tifatí,ne' quali abbondarono l'El

ci, molti colli fra lor vicini ; che in queſta lingua più ac

conciaméte foglió da noi appellarfi.il Tifata.nel numero del

meno,come di altri fimili vocabolie auuenuto; percioche »

gli appellatiui,quando fiano diuenuti proprij, fono,come gli

chiamò Sofipatro Carifio nel principio del lib. 2. intellečtu . . . .
fingularia. Auueraſi queſta moltiplicità de' Tifati affaibcne驚 ills.

nel dire di Liuio, daſ quale intendiamo, che non fù queſto“

nome di quel colle folo, il qual forgendo appreſſo il fiume

Volturno in forma di vna acuta Piramide,fi diftéde,difciol

to da ogni altro monte,verf) l'Oriente Inuernale ; & dagli

altri vicini colli vien diuiſo per vna picciola valle, che da

paefani fi appella.Cappuccio : mà ch'egli conuenne ancora-e

al reſto de colli i quali più oltre fi distendono piegandofi in -

forma di vn arco,verſo Madaloni;fiche Hannibale nel venir

di Taranto,ſenza effer paffato più innanzi,in valle occuita pofi

Tºfita,топгетіп піпептет Сарие,confedit. -

De medefimi colli,ch'erã da Capua antica più lontani,in

teſepur Liuio nel lib.7.doue de Sanniticoli ragiona. Tifa
XXᏗᏗX. - - Í43
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{ $anniti, taimminentes Capuæ colles,quum præſidio firmo occupaſſent, de

hehhero gli frendunt inde quadrato agmine in planiciè, quæ Сариат,Tifata

:::/ que interiacet. Ibi rurſus acie dimicatum, aduerfoque proelio

јдана. — Сапралііяtra тренія ест. ulfi. Perioche da Caudio, come

stremo cate fi è dinoltrato à distro, lor cirt, fü lor facile occupar quel
4: Tºf: *-º colle . Et Hannibale ancora iui doilette hauere i fuoi al

: loggiamenti, all'hor che Fabio Maffino come raccontalo

nº." " ſtěsto autore nellib. 23 effendo parcito da Cales, hoggi Cal

ui,& hauendo frà via prefa à forzi Combulteria,Trebula ,,

Et ve gli heb & Auſticola, òdicaſi Saticola ( del fito di queſte trè città

be poi anebe ragionerò appretio,& dimoſtrerò, che le due prime furone

********* di là del Volturno : & che l’vltima fù di quà) fi conduste

nel Vefuuio,ò come piace al Cluuerio, in Sueifola:inter Ca

puam,caſtraque Annibalis, quæ in Tifatis erant,tranſdutto exer

citu. Percioche fe diremo, che gli alloggiamenti di Hanni

bale erano ne' colli, che à Capua molto più vicini le foura

ſtauano,affaitemerario farebbe ſtato l'ardire di quel cautif

fimo Romano, di auuenturarſi con le fue genti per fi ſtret

to,& pericolofo luogo, quanto erail piano campo di minor

larghezza di vn miglio frà la città , & il colle, da Hannibale :

occupato.Ma fe quel Cartaginefe hauea gli alloggiamenti,

doue io diffi:Fabio potè alquanto più ficuramente far quel

viaggio per la fuderta valie chiamata. Cappuccio : laſciando

con pari interuallo di dne ò vero di trè miglia per lato, dal

Il quale al- deltro la città, & daļfinitro i medeſimi più lontani colli.

::::::, :, Nonperciò crederò io che tutte le volte che Hannibale po

#cf. 22 : fe i fuoi alloggiamentinel Tifatagli fermò nello ſtefo luo

le che foura- gosparendomi di douer dire,che gli hebbe ancora in alcuno

/***** G-: degli altri colli à Capua più vicini, fecondole varie oppor

ի**: tunità;& in quel colle ſpecialmécech'hora fi appella.Mõta

mino;del quale intenderdouette Sitio nellib. I 2. ragionando

del fuoritorno da Taranto,che fi è mentouato più volte, di

lui dicendo : che mentre Capua era cinta d'ognintorno dal

Romano affedio, |- -

32 —arduus ipfe

Tifata inuadit proprior, quà moenibus inflatלפ

» . . Collis,& è tumulis ſubiestam deſpicit vrbem.

Alche poi concordemente l'introduſſe à ragionar feco

liettº, non vedendo di poterla liberare da quello affedio,
in tal modo. Ca

Liuio illu:

ſtrato.
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ss . . — Сариалне оidente

„ Terga dabo ? An reſidens vicini vertice montis

„ Exstindi ante oculos patiar focialia teffa ? · · ·

Mà io hốnon leggier dubbio, ſe à quella volta potè egli ::::::::
auuicinarfi cotanto alla città affediata, fiche fuste potutoa-: vlte me

|- |- - тоғл „ сbe

| fcédere à quel colle;pofciache alle fue falde erano gli allog- fece is ques

giamēti de Romanife vera fia l'offeruatione di Cefare Co-fi luoghi.

fta,già noſtro Arciuefcouoper la fua bontà, & prudenza di

memoria frà noi quaſi facra;il quale alla legal dottrina,on

de il fuo nome è celebre per lo fuo libro,intitolato.Variarũ Silio rifiu“

ambiguitatum Iuris; & per l'encomio, che n’hebbe dal Ba- "º:

ronio negli Annali Eccleſiaſtici nell'anno 968;hauendo ag

giữtolo ſtudio di vna varia eruditione,& anche quello del

ſe cofe di antichità,delche fiù celebrato da Martino Nauarro

nel Manuale de' Confeffori nel Num.195. al cap. 17. & nel *

Propugnacolo dell'Apologia. De reditib. Eccleſiaſt. hebbe

opinione,che la Porta della noftra città antica, che fù det

ta. Di Gioue. (fece egli vna diftinta defcrittione in pittura

della medefima città,che fi recherà in altro luogo) la qual -

Porta,per vfar le parole di Liuio nellib. 26. aduerſus castra- Cefare Ces

Romana erat, fi apriua verfo quel lato.Alche reca gran fa- Ra isda.ð.,

uore l'Itinerario del Peutingero , in cui vedefi defcritto il & tuo opi

nome,& il tempio di Gioue Tifatino fopra l'Oriental pun-nione con:

ta dello ſtesto monte (nella ſua punta occidentale vien rap-fer****

prefentato quello di Diana) del quale non fi hauea altra no

titia;fiche fe l'argomento,vfato dal Coſta, che Liuio nel lib.

27.habbia mentouato vn tempio di Gioue in Capua,era ri

mafo poco fermo,dopoche il Lipſio nella 4.Queſtione Epi

ítolare del lib.4.moſtrò douerfi hauer gran dubbio di quella

Liuiana lettione: farà nondimeno pur vero, che la Porta fu

detta fù nel fito,che fi è dichiarato, effendo douuta ella de

nominarfi da queſto Tifatino tempio di Gioue. Et per far "

ritorno à quelche laſciai,Liuio in vero,il quale più volte de- , •

gli alloggiamenti di Hannibal; nel Tifata hauea parlato, wat eat. -

poi in quella vltima occaſione del tutto ne tacque. , 2 Tifats :

Mà fermamente nel defcritto colle, di cui ragionò Silio, ai sempiº di

al quale fü molto vicino il mentouato tempio di Diana L., Diane, G. 4

hebbe ne ſeguenti anni i fuoi alloggiamenti Silla, all'hor: ::

che appretio Capua ruppe in guerra Norbano:fe ben fi fad-*
";ciaestati sīlaاهلةفIIX . Aك.....

|
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cia il riſcontro di quelche fcriffero di ciò varij autori. Sono

Yell:º parole del noſtro Vellcio nel lib.2. Post vistoriam, qua dejë.

&: o! dens montem 7fata cum C. Norbano concurrerat Sulla,grates

Plutarco ri- Dianescuius numini regio illafacrata eſt foluit. Floro ragionā

º ſcentrati, do della ſtesta battaglia nel cap. 2 1 del lib.3. diffe così pri

mùm apud Capuam fub amne Volturno figna concurrunt, cribi

fatim Norbani fufus exercitus. Al che di non molto tem

po precedette nello ftesto luogo vnprodigio, raccontato da

Giulio Obſequête nel libretto de Prodigi, in questo modo.

Per Syllama temporainter Capuam,& Volturnam ingens figno

rum fonus,armorumque borrendo clamore auditus, ita vt vide

rentur duæ acies concurrere perplures dies. Rei miraculo intus

confiderantibus;veſtigia equorum hominumque,& recentes pro

trite herbæ, & virgulta vifa, molem ingentis bélli pertendere.

Et del medeſimo prodigio,il quale perauuentura variamen

te fi raccõtaua parlò Plutarco nella Vita di efio Silla, nel cui

codice il nome.Tifata fi kegge corrotto in queſto altro. He

Plutareo pheũ. Le fue parole in latino só queſte.Paullò antequàm sul

•mendato. ia traijceret,in Campania circa Hepbeum montem hirci duo in

terdià viſi conflingere, omniaquefacere,& patisque viriin pu

gnafolent.3 pestrum antem boc fuit, quòdfenfim à terra elatum,

inde in diuerfas partes aeris,obſcurorum fimulacbrorum fimile,

diffipatum eft:hinctandem ex oculis elapfum.Nec multòpoſt cum

Marius iunior, & conful Norbanus coloco exercitus haberent

ingentes, Sulla,nő acie instrutia,noncompoſitis ordine copiis fuis,

communis ardore alacritatis, atque impetu vfus audaciæ militű

fuorum,profligauit hoftes;cæffhuefeptem millibus, Norbanum

incluſit manibus Capue. Fin quà Plutarco. Adunque Silla, il

quale di conſentimento ancora di Eutropionellib 5. primo

frelio contra Norbanum dimicauit non longe à Capua; &pari

Paolo ore." di Paolo Orofio nel cap zo del lib.5;vt in Campanum

ka:imas littus attigt (in questo difeilfalfo perciochesilladi Orien

te arriuò in Brindiſi,& nella Campania fi conduffe per Ta

- r, ranto,& per quella via, che fi è intefa àdietro da Strabone)

. . . . Norbanum Confulem prælio oppreſſit.Silla dico,douettehaue

re i fuoi alloggiamenti in alcuno di quei colli , che fono

*, * verſo il fiume Volturno, i quali hebbero alle lorfalde il té-

; : *** pio di Diana,& à Capua con lontananza quafi divn miglio

ſopraitauano; pofciachedal colle difcefo, ruppe :.
nell'in
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nell'inferior campo, ch'era verſo il medefimo fiume, & dal 2:1:4:

deltrolato à quel tempio,& dal finiſtro alla città giuhgºua. ::

Ma qual altro colle potè estère staro queſto capace degli al::::::::::
loggiaméti di vn numerofo effercito,che il colle,il quale hò ispºſa éir.

détro,hora appellarfi. Atontanino? I miei Capuani, che han is: 3 rue;

notitia di queſti fuoghi, sò che non potran negarlo : & sờ :"*" $***
ancora, chemiecogiudicheranno,non effet potuto Silla虫-攸 Vol.

fcendere verſo il deſcritto campo,fe il medefimo colle era » •

à quettempo cofifcofcefo da queſtofuo lato,come è al pre

fente;ilche parmi douerſi attribuire ad alcun terremoto, il

qual poi n'habbia ruinata la ſudetta parte già vota per le »

miniêre delle pietre, ad vfb della fteffa nostra antica città, |

delle quali tuttauia alcune ſe ne veggono negli altri vicini #P?isaº .
colli. İl Cluuerio di tutto ciò, ch'hồ detto delluogo della.畿 6Beri

battaglia di Silla con Norbano, non hauendo ne men dub- TČiuueris

bio veruno, affai ragioneuolmente giudicò,che leggendofi lodaro,

ne' volgati codici di Appiano Aleffaudrino, nel lib.f. delle

Guerre Ciuili,come hà il ſuo interprete, che initiữ huius bel

liquando Sylla Brunduſium appulitincidit in CLXXIV.Olym

piadem-Etche primum omnium ad Canuſium cum Norbano fi

gna contulerunt. Norbanus retroceſſit Capuamsvi fia ſtato fatto

ſcambiodella voce.Caſilinum in quella di Canuſium:del qual

creder fuo,fe ne mancaffè ogni altro, ne farebbe certiffimo

argomento il fito della medeſima Cafilino, che fi dichiare

rà di quìà poco. Nel reſto in qual colle del Tifata fuffe fug

gito Annio Milone,all'horche fecondo il racconto di Cefa

re nellib.3.delle Guerre Ciuili,hauendo tentato di occupar

Capua, ne fù difcacciato:nė dal dire di Dione , che di ciò

parla nel lib. 42, può raccoglierfi : nè il rifaperlo, può in »

maggior cofagiouare. - -

Hebbe anche opinione il medeſimo Cľuuerio, che la cíc-34TIcot4

೩aullib7&ncil.8ಹಿ.alli::::::::*
la. (cofi egli legge, & non. Satricula, delche il lodo ) non fừ: #::::

diuerfa da quella,che purda Liuio nel lib.23.vien detta. Au- ist, 2 i ri.

fficula ſtimando,che qüeſtonơme cifůpropoſto in fuocam-state, dessa

bio da copilti; da quale ignon hòargomentida diffenti : 9*
re.Mà non poſſo effer poi feco di accordocheil ſuo fito af."

fái cơntrenga col fito di Caferta, la qual città è ſopra vn de

fudetti colli del monte Tifata verfola Campania; benches

XXII.st. Aaa * egli
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egli creda, poterfi ciò raccogliere da quel dire di Liuio nel

Benebe alcu citato lib.23.Marcellus à Canuſio Calatiampetit,atque Voltur

ni je::::: no amne traiestosper agrum Saticulanum,Trebulanumque ſuper

- ::::::: Sueffulam per montes Nolam permenit. Le parole del Cluuerio

mº affºrwa- onqueſte.Patet ex his verbis, Saticulam fuiſſe eodem traffu cũ

36. Trebula,ac Sheffula ſub Tifatis montesqui terminus erat ab hac

parte inter Campaniam,& Samnium. Situs igitur eius maximè

quadrat in opidum, quod vulgò nunc dicitur: Caferta. in edito

colle poſitum,medio itinere inter Capua, Suoffuleque ruinas dex

:: (à chi da Sueffola viene in Capua) ex aduerfo Tre

bule.Di più moſtra di efterfi auualutodel dire di Virgilio, il

|-
quale nel lib.7.dell'Eneide con gli altri popoli di queſta re

:,: gione mentouò il popolo Saticolano. - 2 ,

| 32 –vertuntfelicia Baccho

- „ , Maffica qui rastris,& quos de collibus altis / |

|- 92 Aurunci mifere patres,Sidicinaque iuxta

3» Аeqиora; quique Caleslinquuntamnifque vadofi - -

„ . . . Accola Volturnispariterque Saticulus afper. · *

Le quali parole furono da Seruio chiofate in queſto modo.“

Saticulus aſper.Cãpanie populus:aſper moribus. Siche Satico

la,non di là, mà di quà del fudetto monte, comun termine

della medeſima Cãpania,& del Sannio,conuengacollocarfi.

digratia fe da queſto lato del Tifata fù Saticola, ella fùفMهمiifو«م«

ºestero sta- troppo più manifeſtamente nella Campania, che nè Liuio

si difeºrºi medefimo altre volte, nè Felto dopo lui haueffer potuto in

:?? verun modo attribuirla al Sannio ſenza afiai certo errore.

" Saticula,diffe Feſto,opidum in Samnio captum eſt. Et Liuio nel

lib.7.1ußu populi confules ambo cum duobus ab vrbe exerciti

bus profesti,Valerius in Campaniam,Cornelius in Samnium:ille

ad montem Gaurum:hic ad Saticulam caſtra ponunt. Et appref.

* * · ío.Caterum hocgaudium magna propà clade in Samnium fæda

tum eft;nam ab Saticulaprofestus Claudius cöful, exercitum in

~ cautè infaltum in caua valleperuium, circaque infeſſum ab ho

|-
ste,induxit.& cioche ſegue del modo, nel quale quel confole

vfcì di quelle anguſtie.Et come Liuio parimente hauerebbe

: | potuto dire,ch'effendo paffati co loro efferciti, Valerio nel

la Campania,Cornelio nel Sannio, priori Valerio Samnitium

legiones (eò namque omnem belli molen inclinaturam eenfebant)

securruntiſestitudostataSaticola,doue horagiace Caſertas

堕鸥

|

|
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ò in quel tratto,farebbe dọuuta ribolgerfija ſomma di que*

laguerrapur verſo Saticola ; poſciach: Capua:a:

più vicinả à quella città, che al monte Gauro; della quale i
Řomani hauean prefala difeſa, trouandoſi quafi allediata

dalle frequenti ſcorrerie de Sanniti, quos in Campanos ſtimu*

lahat ira, tàm pröptos,nữc adferenda Sidicinis,não ad accerſen

da aduerfus fe auxilia . Adunque Saticola douette eller nel

l'oppoſto lato delಸೀಸಿ il Sannio, in quel tratto, do

ue'hora è il caſtello,chiamato. Limatola,ò pure, come io Più

credo, nel campo,che fuori della valle, defcritta à dietro,che

vien detta.Cappuccio-giace dal fuolato Settentrionale; doue

Ma fà nei

appa/foهبه l'{

yالهت- verfo il

ոi», «իբր:M,

il Voiturno.

fù vn noſtro cafale,appellato. Sarzano: affai vicino al fiume » Seruiº nº

volturno; alche conuiene affai bene il dire di Virgilio, il

V:silio, &quale non più l'afprezza de coſtumide Saticolani,çhe quel:":::
la dallor fito,affai men dolce, & ameno del reſto della no- grati.

ſtra Campania,volle dichiarare;& Liuio defcriffe il viaggio

di Marcello per la medefima valle, fe pure nő intefe di quel

l'altra,che giacer diffi dietro Madaloni; il quale da Calatia,

hoggi Caiazzo,varcato il Volturno, perlo territorio Satico

lano ſopra i monti di Sueffola fi conduffe in Nola. In alcuna

di queſte due ſteffe valli anche il confole Cornelio, ilche fi è
riferito à dietro, douea effere ſtato chiuſo da Sanniti, alle »

cui ſcorrerie, onde Capua veniua da effi trauagliata, egli

opportunamente appreſio Saticola hauendo fermati gli al

loggiamenti, fiera oppoſto : mentre lo sforzo maggiore di

quella guerra inchinaua verfoil monte Gauro, per cagione

de vicini Napoletani, à quel tempo amici de Nolani, ch'e-

x -

, , , «; ** **

|- - .

|

ran Sanniti; co qualii Saticolani per quella lor vicinanza onde i zati:
furono anche congiuntiin amicitia, come fù nel reſtoben- celani /*::

notato dal Clųuerio per le ſeguenti parole di Liuio nel lib.

9. Diffator L.A.Emilius Saticulam oppugnare adortus,rebellan
di caufam Samnitibus dedit. Duplex inde terror illatus Roma

nis. Hinc Samnis,magno exercitu coaffo,ad eximendos obſidione

jocios,haud proculcaſtris Romanorum caſtra pofuit. Hinc Sati- -

tulani magno cum tumultu patefastis repenteportis, instationes

hostium incurrerunt. Ne di Saticola altro mi rimane à dire,
aggiunger douendo fol queſto,che dal medefimo Cluuerio

perlo mal creduto fito di Trebula, fà anche fconoſciutoil

ſuonon ſenza copa di Liuio, il quale parche ci defcriffes

-Tre""هلككللنكمي

as assici de:

Sannitiº
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- , :

Trebula frà Saticola, & i monti di Sueffola di quà del vol

turno,la qual città fù da quell’altro fuo lato, come deuerd

di qui à poco dichiarare.

Mà io ſeguitando il mio cammino da Galatia per la via

Appia,fon già peruenuto alla noſtra CAPVA, ch’è il prin

cipal fubietto al qual rimira queſto APPARATO. Laonde

di ogni altra fua antichita hauédo poi à trattare,cõuien,che

uì ragioni del fuo antico fico;colné farò có quel medeſimo

pecial Difçorfo,che ne diuolgai negli anni à dietro: aggiữ

gendouí fol poche cofe, che nuoue confiderationi mi han

fomministratej& troncandone quelle,che in altre occaſioni

antecedenti parmi hauer dette .
- : -

xxix. cAPVAcittà metropoli: fobietto dialirania

- opera intiers, Buì/olamente/fragiona del/ue

, , anti60./ſto.

carva nan E ben manifeſta cofa, che le città,per fe ſteffe immobili

fè femøre- difito fogliono mutar luogo,fecondo le opportunità delo

#*** Prº rohabitatori & CAPVA, antichiffina città della regione,

Jente.
in Italia dal fuo nome, & dal fuo dominio chiamata . Cam--

pania non è men certo, che nó fempre fù, doue al preſentes

sù la finiſtra riua del fiume Volturno, è collocata, quafi do

dici miglialontana dal mar Tirreno,nel quale entra il me

defimo fiume; ellendo qui itata trafpiantata dal fuo Conte

Landone,& da fuoi fratelli,nell'anno di Criſto 856, come »

Leone Hoſtienfe afferma nelcap.3o del lib.t. della fua Cro

nica, ripetendolo da quelche ne ſcriffe Herchemperto nel

Num.25.dell'Hiſtoria de Principi Longobatdí, & l'Ignoto

Monaco Cafineſe nel Num.16.i qualifono antichi: mà nel

l'età di Biondo non conofciuti autori;dicendo egli nella fua

Italia Illuſtrata,di non hauer letto giamai, nè đá medefimi

Capuani hauerpotuto rifapere quis, ó quo tempore eam ad

bune,in quo nunceft,tranſtulerit locum. Mà della cagione di vn.

tal paffaggio riferbandomi ditrattar in altro tempo,fia bene

hora difcorrere del ſuo primo fitoipofciache ella fenza fallo

verano fù la prima volta edificata di molte centímaía dian

ni,non fol primadel fudetto anno 856: mà ancora di eila->

- nafcita
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nafcita del Saluatore. Intorno del qual fito benchenɔnia

hoggi,chi muoua gran dubbio,& per vfar le parole del "

detto Biondo, necià multis differi oporteat,quando vetuſiº vr

bis fundamenta,Porte,Toeatra Templa,Ở cetera edificia, males

magnæ apud S.Marie bafilicam, cui de Gratia cognomen est; in

a termofruntur; nondimeno accioche la fallace opinione di al

cuni ſcrittori foraſtieri di etàà noi vicina, & il dire di alcu:

ni antichi, men bene da altri interpretato , non faccia alli

più ſemplici qualche intoppo,farà fe non bene ſpianar ogni

difficoltà, quantunque leggiera, la qual vífi ſcuopre.La pri- º'i

ma delle quali è quella,che nafce dalle parole di Floro,mé- .

tre deſcriuendo egli nel cap. 16. del lib. i. la noſtra Campa- we fè gia

nia,& le città fue parlò in queſto modo. Vrbes ad mare, For- vai appreſ

mie:Cume,Puteoli, Neapolis, Herculaneum, Pompeii, & ipſa ca-4° *****

put vrbium Capua,quondaminter tres maximas, Romam ; Car

tbaginemque numerata. Per le quali parole par, che dir vo

leffe, che in alcun tempo Capua al pari, che l'altre città di

quel fuocatalogo, fù nella riua del mare : come appunto in

-terpretolle Giacomo Spigelio nel Commento fopra del lib.

5.deł Ligurino,Poema hiftorico di Guntero,& nell'Indice s

di quell'operasalla voce. Capua. Liuio ancora farebbe da lui

potuto interpretarfi per la medefima fentenza, il quale nel , .

lib.23-cofi di queſta città laſciò ſcritto. Prona femper ciuitas . . . .

inluxuriam,non ingeniorum modò vitio ; fed affluenti copia vo- : *

Äluptatum,& illecebris omnis amanitatis maritimæ,terrefiriſque.

Di più leggendofi appreffo il Giurifconfulto Marciano nel

Ha 14.del Tit.8.del.lib. I de' Digefii,che nemo ad littus maris

accedere probiketur;idque diuus Pius pifcatoribus Formianis,&

Capuanis referiffit: puòraccoglierfene affaibene, che molta

esterdouette la copia de'Capuani peſcatori,la quale ad altra

"città,che non fia itataappreffo al mare, non potea cõuenire.

Etperfinefe Capua,come fcrifie il fudetto Liuionell.4;fùal

principio chiamata. Volturno: benella almeno in antichiffi

mitempi fù città marittima, & nella bocca del fiume dello

ftesto nome,doue è certo, che fùla città pur.Volturno.appel-,

lata; dal qual luogo dee crederfi, che fù poi trasferita ne'

luoghi fràterra,come in vnfuo Poemetto defcritto in que

ítalingua,non ancora diuolgato per le ſtampe hebbe à dire

conprobabiltà più che Poetica, attendendofiquel Liuiano

-iTACCOstهناكسلكلزليه

* * *
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Qamillº racconto,Camillo Pellegrino,fratello del mio auolo,& illu

黜。 ſtre per le diſpute da lui moffe,& foſtenute à fauor del Poe

::::::::" ma della Geruſalemme Liberata di Torquato Taffo. Mà di

TATO, vn fi fatto, benche ingegnofo fuo trouato, fi conuince la ,

fallacia dallo ſcoprimento dello ſcambio,preſo dal fudetto

Liuio,il qualepensò, efferfi Capua detta anche à quell’altro

modo,delchehò ragionato à dietro,& nè tratterò di nuouo

nell'vltimo di queſti Difcorfi; fiche non fidee tenere verun

conto di vntal fuo dire. Nè Floro ne darà maggior intop

Flº::::* po,nelle cui parole certamente rifiede alcun蠶 ò man
to. Giaco- - |- * లు

:, s:, cando iireitº diquelcatalogo; ở vero:gome io più credo.
§fiutate:” hauendo egli,ſcrittor per altro ingegnofo, & applicato alle
*' : ' . viuezze, men diligentemente in vu Řiálódi ragionare, &

- - - - come in vn faſcio raccolti i nomi di molte noſtre città,quã

tunque di fito difpari; per la qual maniera ancora bene »

器 confufe indiſcretamente,& tempi,& getti,che con al

tro ordine del defcrittoda lui,erano auuenuti. All'altro di

re di Liuio nè men ci è biſogno con molta fatica dar riſpo

fta,dal qual sépre fù deſcritta la noitra città frà terra, à pie

de del monte Tifata,come fi è intefo dalle fue parole, recate

nó molto à dietro,& di nuouo intenderemo da alcune altre,

Liuio illu. che ne recherò hor hora; fiche nelle fudette egli non volle

strato,& peridimoſtrarci altro,che le molte proſperità, & la delitioſa, &

altrº "ºtatº piaceuolvita de nostri primi Capuani; i quali ottenendo il

principato di queſta regione,egualmente godeuanode' fuoi

diletti di terra,che di quelli del mare : nel che laſcio di an

dar ricercando,fe queſte lor marittime delitie,come egli par

che dir voglia,furono della maniera,nella quale poi cotanto

le frequentarono i Romani,che ornarono di fontuofiſſime »

ville queſti lidi quafi intieri:elfendo ſtata Baia, & Pozzuoli

ne precedenti tépi piccioli luoghi, ancor di confentimento

dello ſteffo autore.Maggior difficoltà può ben parer quella,

che ci fi attrauerfa nel dire di Marciano, contro della quale

nulla postono giouarcile Pãdette Fiorentine,in cui fi legge,

che l’imp. Pio fcrifle à queſto modo, pifcatoribus Formianis,

& Capenatis. Percioche vnatal lettione non effendo punto

più acconcia al mediterraneo fito de' Capenati,riman quel

la de' Capuani dariputarfi affai più vera.Mà la negligenza ,

de' copifti,auezza à trafpiantare divno in altro luogo le cit

*, fa
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tà intiere rimarrà anche queſta volta ſchernita dall'acutez

zadel giuditio,&delfapere del chiariſſimo Luca Holſtenio, kuea Hºl:

al cui nome folofuggon le tenebre,che citoglieuan la finceraஆ :

fentēza delfudetto Imperadore.Egli dalla voce:Capenatis nõ :::::::::

men corrotta nelle fudette Pãdette Fiorétine,che in peggior cine smen.

maniera trasformata ne codici più comuni in quell'altra-s. date.

Capuanis, raccolfe,da me del fuo parere ricercato,la più ve

ra lettione effer quelta. Pifcatoribus Formianis,& Capreatis:

per Capreati intendendo i peſcatori dell'Iſola di Capri. Sa

rà adunque ſtata pur Capua città mediterranea fenza dub

bio veruno. Al qual maio dire, è forza, che acconfentan »

tutti coloro, i quali al reſto degli antichi Geografi,& Hiſto

rici non vorran negar fede; dequali non fà bifogno, recar

ogni teſtimonianza , & potrà battar quella di Pomponio

Mela nel cap. 2. del lib.2.doue egli facendo vn catalogo del- |

le più ricche città d'Italia,hà queſte parole. Quæ procul à :::Pºn:

mari habitantur,opulentijimæ ſunt, adfiniſtram, Patauium,Mu-醬::

tina, Bononia : ad dexteram, Capua, ? Roma. A cui aggiun- do, & Poli

穩 Plinio Secondo,che nel cap. 5. del lib.3. appreſſo alla de- bio concor

rittione della riuiera di Campania fegue à dire. Intus co-di,

lonia . Capua,ab campo diffa ; Aquinum, Sueſſa. &c. Et final

mente Polibio nel lib. 3. il quale hauendo fimilmente de

fcritti i fiti delle più nobili città pur di queſta regione,fog

giunge le parole,che li hanno nel fuo traduttor latino in »

queſto modo. In medijs autem campis fita eſt omnium olim

feliciſſima ciuitas Capua. Talche di queſto non prendendo

altra briga,ſeguirò à dimoſtrare in qual parte de campi di

Campania fù ella al principio habitata. Giouanni Annio,

opinion del quale dee crederfi,che fù ciò ch'egli nelle fue » Në dal late

finte opere di Autori per altro antichiffimi, fparfe; par che :ി. 岔”

ſi fuffe perfuafo,che Capua fù in alcunaparte de campi, che Äám, poi.

fono di là del fiume Volturno,verſo il Liri, che fi dice. Ga-turne,

rigliano : così giudicando, che Sempronio haueffe fcritto ·

A Volturno amne ad Lirim Etruſcarum vetuſtiffimus ager fuit,

in quo priùs Oftam distam, postea Capuam condiderunt . Del

qual fuo credere nõ sò, fe gli fù autore Polibio,che nel fudet

to libro appreſſo il ſuo interprete diffe di Hannibale,che cum

animaduerteret, Fabiữapertepræliandi occaſionem fugitare,cita

to curfu proficisti Capuan,& in Falernum agrum defenderea
ᏐⓨxIX• B b b decre
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decreuit (fù il Falerno di là del Volturno,come fi dimostre

rà al luogo fuo) ò pure fe il raccolfe,per hauere intefo, che

in queſti vltimi fecoli quella parte del Capuano contado,

ch’è di là,alla deſtra del Volturno verfo il Garigliano,doue

egli difegnò Capua, appellafi · Terra Çapuana. con origine

di alcune cétinaia di anni, per fuo ſpeciale,& proprio nome;

benche dà Leoneੰ nel cap. 46. del lib. I. fi legge »

chiamata. Terra Capnana . il territorio di Capua intie

Giouanni ro. Ma quanto in ciò l’Annio per fi fatti argomenti tra

႔ႏွစ္တဝ"" uiaffe dal vero; ò vero altri più nuouamente vőlendo foſte

2 O. nere la ſua opinione dell'origine del fudetto nome di Terra

Çapuanayanamente fognarebbe,fie nel lib.I,dell'Hiſtoria:

Polibio illu. de'Principi Longobardi à pieno dimoſtrato. Il dire poi di

Polibio non dee prenderfi in altro modo, fuorche di effer

quel Cartaginefe difcefo verfo Capua nel campo Falerno,

effendo partito,come fcriffe lofteffo autore, da Telefo. Fà

nondimeno,men
tre il mondo non fi era bene anueduto del

gabbo,fattoci cofuoi finti ſcrittori dal fudetto Annio, data

| čoranta fède à quel fuo Sempronio, che huomini chiariffi

mi collocarono Capua (& par, che non fe n'accorgelfero)

nella defcritta parte della Campania,che giace frå mento

Il Sigºnio uati fiumi; vn de quali fù il Sigonio nel cap. 1o. del lib. 1.

"º De Antiure Italie:vfcitogli dimente ciò che hauea potuto

apprenderne da ogni altro antico. Adunque non è autor

veruno,che ci habbia dimoſtrata Capua, nè appreſſo al ma

re , nè di là del Volturno; mà da tutti ella fù deſcritta frà

terra,di quà del medefimo fiume,come apparirà da quel che

dirò hor hora. Ben può,& fuol farfi queſto dubbio, fe fù al

la fua riua,ò pure fe ne fù alquanto lontana : laſciando per

hora di andar ricercando degli altri fuoi termini, pernon

Nef=pre L confonder queſto difcorſo delfuo fito con quello dell'am

«itá riua di bito del fuo muro. Giouanni Stadio folo frà gli ſcrittori

º/º/ſºme di conto,da me letti, affai incidentemente, & perciò, forfe,

non molto attento à ciò che ſcriueua,ftimò che Capuaanti

ça fù ſopra il Volturno; & che eam Volturnus mediam perla

bebatur : le qualifono fue parole nel commento all'Hiſto

Giouanni ria di Floro fopra quel luogo del cap. 16.del lib. 1. da lui fe

: gnato del num. 15. Mail fuo dire in prima vien riprouato

Stadio ri - - -ºffiu： Obſequente nellibretto de'Prodigi, il qual diffe,

COII)E *

ftrato,
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come fi è intefo altra volta à dietro, che per Syllana tempora

inter Capuam, & Volturnum ingensfignorumЈапи&arтотит

que horrendo clamore auditus, Liuio nel lib. 26. à Giulio ac:

ĉonfente,mentre deſcriuendo le ordināze degli efferciti de'

Romani nell'vltimo conflitto co'Capuani da più lati di Ca

pua, hàquette parole. L. Fuluius Flaccus legatus cum ſociali

equitatu conſtitit è regione Kolturni amnis • Et alquanto ap

preſſo diffe,che l'effercito di Appio Claudio combatte con

tro de Capuani nel piano campo, ch'era frà la porta della

sittà,& il fiume ; dal cui conteſto di più fi raccoglie, che »

dall' vn luogo all'altro era non picciola diſtanzaspofciache

foggiunſe , che i medefimi Capuanimal difendendofi da

Romani,furonofacilmente riſpinti fin alla fudetta lorporta.

Giulio Obº

feq. & Li

uio riſcon
Cſ2C1.

Le parole di Liuio fon queſte. Altera in parte caſtrorum iam

phlfi erant Campani » Punicumquepræſidium ; & ſub ipſa por

ta Capua,quæ ad Volturnum fert, pugnabatur . Mà di vna tal

diſtanza ci rende certi più di ogni altro antico ſcrittore »

Afconio Pediano, il quale di vantaggio ne dimoſtra il cer

to ſpatio,chiofando vn luogo di Cicerone del lib, 3. contro

Verre ; doue reca per effempio di antica forma di dir lati

no queſte parole. Vetus loquutio eſt . Eminus eſt Volturnus

Capua tria millia paſſuum. Et lofteffo vien confermato dal

lo Itinerario del Peutingero, in cui vien deſcritta la lonta

nanza di Capua da Casilino effer di tre miglia: ò che s'in

tenda del medefimo fiume, detto in alcun tempo à queſto

modo : ò pure della città. Cafilino, che fù appreſſo alle fue

acque, come poi vedrasti. Talche à Giouanni Stadio à pat

to veruno non fidee dar fede : hauendo egli nel reſto potu

to hauer queſta opinione della nuoua Capua,intendédo de’,

fecoli trafcorfi, di cui fcriffe Aleffandro Telefino nel cap.66,

del lib. 2. dell’Hiſtoria del Re Roggiero, che eius muralem

ambitum Volturnum flumen mediumpræterfluit. il quale det

to conuien anche fanauiente interpretarfi,& nella maniera,

che fù dimoſtrata dallo ſteſſo autore, mentre parlò del

Ponte,che di antichiffimi tempi fù ſopra l'acque del fiume

nel medeſimo luogo,nel feguente modo, Pons quoque mire

magnitudinis,miroque opere confi, ustus,in ipf amne extatfun

datus; qui intrantibus,& exeuntibus meatum prabens, ab vna

parte vrbeiab alia verò burgo fatis prolixo obuiatur. Mà nê per

XXIX - Bbb 2 quelche
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quelche fi e detto fin hora,par che resti molto bene ſpia
Ma fà di nato il calle,che conduce all’antico fito di Capua, fe non fi

::::::::... dichiați ancorain qual Parte del campo ch’è di quà,allafi
ha dal mó- nifira del Volturno, ella fù habitata.Nelche aflai à pieno ne

te Tifata—, gioua pur Liuio, il quale nel lib. 23. per tacer di ogni altro,

:.“:4": dopo hauerla defcritta, efter da queſto lato,foggiữnfe non

:: vna volta fola,che giaceua appresto del monte Tifata. Et

,circa Capuam, disteegli, tranſgreſſo Volturnum Fabio (era1962سیبه

- partito dà Cales, ch’è Calui ) pofi expiata tandem prodigia,

ambo consules rem gerebant. Et poi. Gracchus minus centum:

milită iastura caſtris hoſtium potitus,Cumas feproperè recepit,

ab Annibale metuens,qui fuper Capuam ad Tifata habebat ca

Liuio pio Fr“ . Et nel lib. 26. Annibal in valleоссийа pofi Tifata : mon

::::::::::: tem imminentem Capua,confidit : A cui è di accordo Dione

concordi nel lib.42.così refo latino. Cecilius postquàm in Campaniam

aduenient,offendit Milonem,re infelicitergeſta,in Tifata, montis

id capus imminentis nomenest,confugiſſe, ſubstitit.Silio ancora

nel lib.; 2. è dello ſteffo direne'verli, recati nel ragionarfi

del Tifata. Ma non perciò dee crederfi , ch'ella fiù del tutto

appreſſo al monte, venendoci dimoſtrato il contrario pur

da Liuio nel lib.7. in quelle parole. Samnites Tifata ( im ·

minentes Capuæ colles)quữ præſidio firmo occupaßët,deſcendunt

indè quadrato agmine in planitiem, quæ Capuam , Tifataque »

interiacet. Et di nuouo nel fudetto lib.23.42uibus nèincepta

procederent,inter Capuam, caſtraque Annibalis, quæ in Tifatis

erant,transdutto exercitu Fabius, fuper Vefuuium in caſtris

Claudianis consedit . Et io mi aliuaglio di queſte parole di

Liuio, benche à dietro l'applicate à quella parte del Tifata,

che dà Capua era più lontana ; percioche per ogni maniera

per effe intendiamo,ch'ella non fù attaccata al monte. Ri

marrebbe adunque à dimoftrarfi, qual monte fia ſtato que

fto,che fù detto. Tifata; alche à dietro fi è pienamente fo

disfatto; talche ſenza fallo fù Capua in quel piano campos

che dallato dell'Oriếte Eftiuo,per la diftãza quafi di vn ni

glio hà il móte predetto;&dallatodell'Occidētepur diEfta ·

te,al conto di Afconio,hà per la diftãza di tre miglia il fiume

Volturno doue tuttauia fi veggono magnifiche reliquie, &

ampie ruine de'fuoi edificij; & con innumerabiliopere an

tiche di fcoltura, & di altri artificij di moltopregiosper lQ

|- conti
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continuo corſo di queſti vltimi ducēto anni,fono state ſpest

fe volte ritrouate Varie memorie del fuo nome , fcolpitein

marmi,iltraſcritto delle qualià migliore occaſione ioriſer

bo. Il luogo hora vien då honeſti, & copiofi popoli ha

bitato, diitinti in due noſtri cafali, che nondimeno di gran

lunga non agguagliano lo ſpatio della città antica. Il mag

gior di estappellafi. 5.Maria Maggiore è vero: Delle Gra

#e. da va nobil Tempio,dedicato alla Vergine, il qual fù al

principio edificato in affai minor forma dal Çapuano Ve

ſcouo Šimmaco, coetaneo, & amico di S. Paolino Veſcouo

di Nola, il qual morì nell’anno 43 I. di Criſto: & della pre

fente ſua magnificenza, non fapendofiil çertoautoresèque

sto ben certo, che fon molti fecoli,ch’è in molta religione

appresto de paefani,& de foraftieri . L'altro minor cafale

hoggi fi dice. 3. Pietro in Corpo fimilmente dal nome di

vn altro antichiffimo Tempio, dedicato dal Magno Coſtã

tino à gli Apoſtoli, di cui picciola parte, mà baſteuole à

darne àvedere,qual fù la ſua forma intiera, è rimaſa. Di

queſto fuocognome io péſo,che fù cagione la ſua dignità;

percioche dopo efter Capua ſtata bruciata laprima volta »

da Vandali nell'anno di Cristo 455. ella rimafe,come di

fciolta in più Vichi, ò diremo Borghi,final tempo della fua

vltima defolatione,che fù nell'anno 84ọsil maggior de'qua

li,che rappreſentauailcorpo della città,fù queito, che cin

geua il fudetto Tempio per la ſua antichità,per l'autor fuo,

& per lo fuo fito di ogni altro il maggiore.Ma à quelche fin

à queſto punto hò detto dell'anticohto di Capua, non farà

forse,chi fi opponga, fuorche in vna folcoſa; ch’è nella fua

lontananza dal fiume, ſtimandofi hoggi lo ſpatio da fu

detti due cafali al Volturno di due comuni miglia ; & per

altro effendo certo, che queſto fiume non hà mutato il fuo

antiço çammino.Pur di ciò non fia chi prenda marauiglia;

percioche egualmente Afconio,che l'Autore del mentoua

to Itinerario poffono hauerci deſcritte per tre miglia con

numero rotondo quelle, che furono alquanto più di due, &

propriamente furono ſtadij 19. come fi raccoglie da quel

che diste Strabone nel lib. 5. ragionando dellavia Latina,

et dell'APPia,che congiungeuanfi appreſſo Cafilino,il che »

fi ſpiegherà al fugluogo; dalla quaľmifura non diuaria ,
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quella, ch'hora vi fi offerua,la qual fimilmente con rotõdo

numero vien creduta,effer di due miglia,che à pià fottil cõ

tofarebbero dialquanti paffi di più; oltreche'ie fädette,

tre miglia,forfe,non furono mifurate con paffi Geometrici,

ma ſol diſtinte Pervna certa volgare eſtimatioue, ſecondo

{ la diſtintione,& la lontananzade luoghi più nobili, ch'effer

doucano per quella via dalla città al fiume, come il volgo

di fi fatti ſpatij giudicar fuole ; fiche la fteffa lontananza,

già deſcrittaci ditre miglia, hoggi,come hò detto,vien ri

putata di due, perconto,che nella ſua giuſta metà, benche

alquanto fuori di ſtrada, è il monaſtero de'Frati Cappucci

ni Adunque in qualfiuoglia di queſti due modi,che della ,

fudetta varietà fi itimi,parmi,ch'ella rimanga affaiben con

cordata; & perauuentura più acconciamente,che non pen

Il Cluuerio sò hauerfatto il Cluuerio ; il quale ragionando di Cafili

rifiutatºr no, fe ne sbrigò (ne diffimil modotenne in oltre fimili oc

cafioni) conqueſte parole • Circa celebriores vrbes,atque co

lonias, municipiaque, minutiora dimenfos effe veteres Roma

nos millia paſſuum, paſſim apud auffores innumeris exemplis

patet:poiche io nó veggio,qual ragione efferpoffa,che in tai

Îuoghi fi fuffer mifurate minori, che altroue, le miglia ; mà

hò ben per molto fermo,chedal volgofurono credute intie

re fra quei termini più noti i qualifogliono effer altrettan

za cappa to più frequenti, quanto alle città ſono più vicini.

№:sti..." Queſtoadunque fù il primo fito di Capua, & ſenza con

nei Áro, ebe trouerfia veruna queſto le viene attribuito da ciaſcuno al

A è dettereº- tro, che de luoghi di Campania habbia fin hora trattato ;

::::::... il quale benchede! tutto piano : & per queſto modo non

:::::" móIto atto alla difeſain tempicosì bellicoli, come furono
Hiaceusie-, quelli della fua fondatione ; fù nondimeno eletto con mol

ta prudenza,perfondarui vna città, ch'haueffe hauutoà có

mandare all'altre. Ilche facilmente può comprenderfi ef

fer vero,fe fi attenda,che Polibio nel lib.3. fcriuendo delle

lodi di Campania,viaggiunſe queſta del fuo fito, nelle pa

role refe latine nel feguente modo,& di due errori, ch’etano

fcorfi, l’vno nel teſto Greco, l'altro nella verfione del Pe

rotto, ripurgate. Accedit ad ea,quæ diximus, quòd natura fua

hæc loca funt munita, & in hoc campo aditus eſt difficillimus;

cinguntur enim aliqua ex parte mari, ex maiore verò montibus,

|- - - - - ---- vbiquè
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vbique magnis, & contine:tibus, per quos venientibus e medi

terraneis tres dumtawat vie patent, eæque anguſte, & difficiles.

Prima efi, qua venitur è Samnio,altera à Trebula(nel Greco è

• w: tvö E’pigares. ab Eribano.) poſtrema è regione Hirpino

rum. II qual auuertimento di Polibio di cui fi è parlato al

tra volta, fiì ridetto dall'Auttore della Vita di Hannibale »»

falſamente attribuita à Plutarco. Talche di quà appariſce,

che penfando i Capuani fondatori di poter collocare la lor

città in vn tal campo,come in vn giardino molto benchiu

fo, alche, forfe,alluder volle il medefimo Autore della fil

detta Vita, quando diffe,che Capua fù appellata dalla Gre

ca voce. Kino» . che à noi dinota. Horto. ò vero . Giar

dino . fauiamente per queſto modo fchifarono l’afprezze »

de'monti, & i foſpetti delmare. Et queſto appunto,ch'io

dico de foſpetti del mare, non è fenza il raffronto di gra

uiffimifcrittori antichi.Percioche Strabone nel lib.5.ragio

nando degli Etruſci di Etruria, fcriffe,ch’hebbero in coſtu

me il fuggir di habitare d'apprestò al mare,il che douettean

che offeruarfi dagli Etruſci di Campania,che Capua fonda

rono. Tucidide,antichiffimo hiſtorico, affermanel lib. 3.

effere ſtato comun vfo delle gentiqueſto,di fondar le città

frà terra, così dicendo appreſſo il ſuo interprete. At vetufte

nrbes propter alfiduam latronum infeſtationem procul à mari po

tius ædificatæ fuerunt,tam ille,quæ in Infulis,quàm quæ in con

tinente funtfite. Et forfe gli antichiffimi Perfiani per la •

fteffa ragione,accennata da Tucidide,& da Ammiano Mar

Et ſcurº

da” pericoli

de'Corfali.

Ammiano

cellino nel lib. 23. mal conoſciuta,fabricarono le loro mag- Marceino.

giori città lontanedal mare,fiche neceſſariamente le marit- tato.

time furono le minori. Opida, diffe egli, mediterranea funt

ampliora: incertum enim,quaratione per oras maritimas nibil

condiderunt infigne. Pomponio Mela ancora nel cap. 9. del

lib.t.fcriffe, che delle città dell'Egitto, clariffime, quæpro

eul à mari, Sais , Memphis, Syene, Bubastis, Elephantis, &

Thebe. Riputò la gente più antica, effer glorioſa imprefail

corseggiarper mare,come afferma Giuſtino nellib.43.cosi

fcriuendo de' Focefi. Namque Phocèses ex ignauitate,ac macie

terræ coasti,ſtudioſius mare,quàm terras exercuerunt, pifādo,

mercandoque plerumque etiam latrocinio maris, quodillis tem

foribus gloriæ habebatur, vitam tolerabant. Et in quei primi

XXIX - tempi
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gempi Pervia dellenauigationi furono occupati da genti

ſtraniere molti luoghi fedaremo fede à Saluſtio appreſſo

Seruio ſopra il lib. I. dell'Eneide di Virgilio. Troianorum

tempore (diile Seruio) innadendarum terrarum cauſa fuerat

nauigatio, vt Salluſtius meminit. A' quali danni, che andauan

dietro àsì fatti fiti,hebbe l'occhio Platone, quando nellib.

4-delle Leggi,approuando queſto vfo di fuggire le habita

tioni apprefio al mare, volle anche maggiormente ciò per

Ariſtotil«-º, fuadere per altre ragioni; il qual dire non piacque al fuo

$:'Disnīgi diſcepolo Ariſtotile nel cap.6. del lib:7 della Politica,doue

Halicarnaf egli inſegnò, in qual modopotea nelle città di mare ſchi

dº Platºne farſi il fudetto,& ogni altro danno : non diuerſamente, che

*"ºrdi Enea, aldire di Díönigi Halicarnaſeo nel lib. 1. non ripu

taua vtil cofa allótanarfi dal mare nel fondar Lauinio; d'in

torno la qual varietà potrebbe hauerfi più lungo diſcorſo,

che quìànoi non appartiene, & può battarci, hauer dichia

rato,che il fito di Capua con auueduto configlio,liberamé

te,& fecondo l'opportunità, & l’vfo di quei tempi più fre

quente,& non già à cafo,nė per alcuna neceſſità, fü eletto:

Laonde mi piace,di uon laſciar nella penna vna parte det

ragionamento,che à fauor de'fiti delle città mediterranee

fè Cenforino appresto Appiano Aleffandrino nel libro delle

guerre Cartagineſi,che in latino fuona in tal modo: Ciuitas

maritima videtur mihi nauispotius effe,quàm terra folida, ita

iaffaturvarijs negotijs fubinde mutabilibus. Mediterranea ve

rò abſque periculo frustus ex agris percipit; banc ob rem &

veteres Regiefuerunt omnes mediterranee. Et fermamente

con queſto difegno, di douer effer Capua la Regia, & la

cºn *ºlta- Metropoli delle altrelor città di Cãpania, fu edificata dagli

?**:: Etruſci, che la iſtituirono lor capo, come hà Strabone nel

:"" lib.5.& forfe ancora con molta ſperanza di alzarla à mag

: Ái gior fignoria; pofciache tutte quelle buone conditionische

Erandee » Liuio nel lib.5. ragionando in perſona di Camillo, aflegnò

Jangº impe al fito di Roma,& diffe,ch'eran baltanti à fargrande quella
f/0« città, qual fù poi: tutte conuennero intieramente, & in più

alto grado al fito di queſta città. Mà le parole di Liuio,par

lando di Roma,fono le feguenti. Nonfine cauſa Dij, homi

nejque huic vrbi condende locum elegerunt. faluberrimos col
les, flumen opportunum, quo ex mediterraneis locis fru嵩 de

мерgн
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uehantur, quo maritimi commeatus accipiantur: mare vicinant

ad commoditates,nec expoſitum nimia propinquitate ad pericula

elaſium externarum: regionum Italic medium ad incrementum

vrbis natum vnicè locum. Così diffe Camillo,ò più toſto Li

uio in fuaperſona,fecondo l'inſegnaméto di Platone nel lib.

5.delle leggi,il qualvolle,come ha il ſuo interprete,che vrbs

primùm in medio regionis maximè condatur, delesto in loco,qui

seteras quoq; opportunitates complestatur quas & intelligere,ca:

defignare minimè difficile eſt. Mà le altre opportunità, ch'egli

laſciò altrui à confiderare, furono ſpiegate alla rozza mol

titudine Romana da Camillo,che tacque fol quella,ch'era »

la maggiore, cio e di effer la città collocata nel mezzo del

la fuaregione;la quale à Capua perteltimoniãza di Polibio,

che già fi è intefa, affai ben conuenne; come ancora fiève

duto, che le conuenne la vicinanza al fiume Volturno,effen

do ſtata la fua lontananza dal mare, à dirittiffimo cammi

no verfo la bocca del fudetto fiume,di alquanto maggiore

fpatio, che non fono dodici miglia . Mà della falubrità dęl

fuo aere ci refè teftimonianza Cicerone nell’Oraț 2. contro

Rullo, dicendo. Campanifemper fuperbi bonitate agrorums, Cicerone i

frustuum magnitudine,vrbis falubritate,deſcriptione pulchritu- & Volcati a

dine. Et parimente Volcatio nella Vita di Auidio, che recò riſcºntratis

le parole di vna lettera di Fauſtina à Marco Aurelio in que

fta guifa. Sed fi te Formijs inuenire non potero,aſſequar Capuä,

que ciuitas meam, cº filiorum noſtrorum egritudinem poterit

adiuuare : Se pure Fauſtina non intefe di alcune medicinali

acque,che forgeuano alle falde del Mõte Tifata, appreſſo il

Tempio di Diana, di due miglia lőtane da Capua,il cui vſo

hora è del tutto ignoto,ma ne parlò nel lib. 2.il noſtro Vel

leio.Et appűto per godere di queſto aere più puro,& più fa

lutare,fi allontanarono i primi Capuani dal fiume Volturno

per quello ſpatio, che baftar parue,à poter fentire il benefi

cio della fua nauigatione, & di vn cielo più benigno; alche .

non fù pếfato nel fódarfi Roma:effendo fərfe, più vero ciò

che ne fcriffe Strabone nel lib.5.ragionãdo di Romolo,& di -- -

Remosi quali la fõdarono(darò le parole del fuo interprete)醬
in locis non quidë arbitrio delestis,ớidoneis:fed neceſſitate obla- istă:

tis. Di modo che,fecondo il dire di Frontino nellib.2.degli trati.

Aquidotti,apud veteres Vrbis infamis fuit aer;& appreſſo Li
XXIX - CÇ Ç uio
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uio nel lib4. da medelimi Romani fù riputatoil campo di

Veivberiorsampliorq; Romano agro.Del qual pregio della lor

- città perauuentura molto vantandofi i Capuani , & di

ို့ဖွံ့- ſpreggiando il Romano territorio in paragone del loro,lo
ll * dato difertilità ſopra ogni altro;fi acquiſtarono quel tito

lo,che fi è intefo da Cicerone nelle parole recate poco à die

tro,di fuperbia& di arrogāti. Et in vero anche hoggi fi pro

ua,non ellere ſtato nella Campanialuogo veruno nelle fue »

parti fraterra,diſcendendo da monti, in cui la natura hab

bia raccolte infieme tutte le fudette buone conditioni, da

Liuio attribuite al fito di Roma, come fi ritrouano nel già

deſcritto fito di Capua, dalche maggiormente fi fcuopre »

eller vero, ch'egli fù con molto auuedimento eletto da fuoi

fondatori. Mà forfe, ci fi defiderarebbe quella fola cõditio

ne,di effer nel mezzo dell'Italia, doue Capua, fe daremo fe

de à Plinio Secondo nel cap.12. del lib.3. che diffe iui effer

Rieti,fermamente non fù ella: pur nè meno vi fù così pro .

Pliniº ::ő priamente Roma;&in fatti fe Virgilio nel lib.7. dell'Enei

:ே醬* fcriſſe, la Valle di Anfanto, hoggi detta Mofeti: tener

:"*" dell'Italia il mezzo,cioè al parere del Clunerio nel cap 7.del

lib.4.dell'Italia antica,inter Superữ, Inferumq; mare: di cer

to non per yn modo di dire: ma per poterne fentire i bene

ficij de trafichi da ogni contrada, fu il fito di Capua di po

co meno che nel vero,& proprio fudetto mezzo,di quel che

fù il fito di Roma;ſenza che non fon mancati alcunisi qtia

li defcriffero l'vmbilico dell'Italia propriamēte nella fudetta

Valle; fe ci fù eſpoſto il vero da Seruio fopra il citato luogo

di Virgilio (fù di ciò egli ripreſo da Franceſco Florido, &

dal giouane Aldo Manutio)dicendo.Hunc locum umbilicum

Italie Coſmographi dicunt: eſt autem in latere Campaniæ, &

Apulie ubi Hirpinifunt.Et diftefe egli il nome di Campania

Seruio illu- fin alla Puglia, ſecondo quella fua defcrittione, che nel pri

strato. mo Diſcorſo hò dichiarata.Mà al fito di Capua facendo ri

torno,non può negarfi,che quantunque affai valfe nella fua

elettione la prudenza humanaper auuiarla à lunga,& gran

Monarchia,nulladimeno nulla vi acconfentì la Diuina pro

uidenza;dalla quale,come ben diffe Liuio nelle parole reca

te à dietro, raccogliendolo dal fatto,ch'era già feguito : fà

così gran dignità riferbata, non à Capua, che dagli ೩॥
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fà del dominio del mondº riputata ben capace » affer

mandolo Cicerone nella fudetta Orat. 2. contro Rulio :

måà Roma;il cui fito al dire di Strabone contrari? del tut- Strabºne?

to àquello di Liuio , nullam certèfpem, (così hà il fuo tra-ஆ diº

ầuttore)futurefelicitatisfaciebat;fedpºstquam uirtute: labo- |

re eam regionem fue poteſtatis Romanifecerunt, сопсиг/йs qui

dem bonorum Rome apparuit,omnem exuperans ******felici

tatem.Così quel Geografosil quale fe haueffe attefo,quanto Strabone-i

ran conto fecero i più antichidella vicinanza delle città a nºtato.

Řumi,forfe, nó hauerebbe creduti cotăto inséfati i födatori -

di Roma.Virgilio inuero nel lib.2.della Georgica altamen

te ſodai:Italià,fi per altro, come per la frequenza delle fue

maggiori città, ch'erano nobilmente edificate apprelio de
fiumi. * * - - - - . . ' \ , ! - ,

33 Adde tot egregias vrbes,operumq; laborem, • • • •

Tot congejta manu præruptis ofida faxis » - |

33 Fluminaque antiquos fubter labentia 772/1}"05. .

Et per quelche ap artięne alla vicinanza de'fiumi,id laudat,

diffe seruio nelle fue chioſe ſopra queſti verfi, etiam Cicere

in libris de Republica, feguendo, forfe, l'inſegnamento del

fuo piatone nellib.4-delle Leggi,come fùquelluogo appre

fo da Eufebio Cefarienfe nel lib. 12. De Prap. Euang-al cap.
48.si refe inoltre illustre queſto Capuano fito per la nobil- Et dagli as

tà delle città, che il cingenano da ogni fuolato;talche Per ticht n’bebbe

queſta cagione fa apertamente Pur da Cicerone antipoſto:AC

äi Romano, così nel ſudetto luogo dicendº de nuenisto: M','#'):',

mani coloni,che Rullo in Capua menar diſegnaua Opidură per dºppia
finitimorum illam copiam cum hac per rifum affer "e":": cagione.

temment.Labicos, Fidenas Collatiam ipſumberele Lanhºiit:4r:- *

ciam, Tuſculum, cum Calibus, Teano, Neapoli, Putéºlº,Chmi:
Pompeijs, Nuceria comparabunt. Quantunque al tempº di *~

queli oratore le fudette città di Campania eran cadute al

醬 dalla loro più antica proſperità,ſe il verợ ci fù detto

astrabone parimente nellib. 5. che in riguardo di Capua

le chiamò piccioli caſtellistoltane fol Teano. At verò (così

hà il ſuo interprete) in mediterraneis eſt Capua, re vera id» i

蠶 nomine eius ſignificatur;reliquas enimfi et compares, opida

}}

unt,excepto Team: Sidicino, quæ vrbs eſt magni nominis Siche
affai bene potè all'hora conuenire anche à Capua quel det-

XX IX Сс с 2 CO
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to di Virgilio nell'Egloga prima,ragionandodi Roma,che.

3y Tantùm alias inter caput extulit vrbes,

33 Quantùm lenta folent inter viburna Cuprefi.

Mà nell'età di Polibio, che viſſe molto tempo prima del

medefimo Geografo, & del fudetto Oratore, queste città

di Campania eran riputate delle più nobili d'Italia,come »

egli afferma nellib.3: nelle parole ſeguenti, ricorrecte degli

errori,ch'erano ſcorſi nel telto Greco,& nella interpetratio

ne latina del Perotto, come fi fece anche dell’altre,recate

à dietro Vrbes præterea(diffe)celeberrimas pulcherrimaſq;Ita

lie continet ; oram enim maritimam Campanie Sinueſjani,

Cumani, Puteolani colunt: item Neapolitani , & ad extremum

gës Nucerina. In mediterraneis ad Septemtrionem funt Caleni,

est qui Teanum habent. Ad Orientem, & Meridiem Caudini,

Cicerone L, & Nolani. In mediis campis fita eft Çapua. Nel qualcatalogo

& Polibió annouerando Polibio al pari, chefe Cicerone, le città più

rifcontrati, illustri,che cingeuan d'intorno queſta città, laſciò l'altre di

影鸞 minor conto,come Suetiola,Galatia, Cafilino;& ſimili; mà
ம,ே trabo- Strabone non par che fra l'vne , & l’altre faceste diſtintione

veruna.Mà quì fermamente non paſſerò fenza il biafimoºdi

troppo inchineuole, & partiale verfo della mia Patria;per

ciòćhe habbia hauuto ardire, di tar paragone del fito

fuo con quello di Roma, & di vantaggio habbia data la

maggior lode al Capuano. Mà fe non à me,chein queſto hò

feguito l'altrui dire,mà all'autorità delpiùvolte citato Ora

tore,che fece vntalparagone,& dichiarò la fuperiorità del

noſtro, fidee credere:nõ cõuerrà,ch'io ne fia biafimato; po

fciache pur Cicerone nellafteffa Oratione cõpiù aperto ra

igionare,bếche per feruir,forfe,alla fua caufa, che in quelpű

to trattaua, di nuouo determinòvna tal maggioranza in

queſte altre parole parlando fimilmente de’ſudetti Romani

coloni. Romamin montibus pofitam, cº conuallibus, cænaculis

Jublatam,atq; fufpenſam,non optimis vijs,anguſtiffimis femitis,

Prºfua Capua planiffimo iniloco explicata,ac preillis femitis ir

rằdebunt atq; contemment. Et del Capuano antico fito fingui

fiè detto à batanza.

XXX-ه----هغد
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XXX. Ca/ilino città, doue al pre/ente è CAPVA muo

ua. Suo territoriopar creduto fin al mare. Sua di

minutione.In vanofà cercato di rifforarla ..

Suo Ponte /opra il fiume Volturno,

detto in alcun tempo.Cafilino.

Seguitando adunque tuttạuia il noſtro cãmino per l'Ap- c4f1LING

ipia,non parmi, che fia bifogno replicare quelche fi è intefo fàfperire

ådietro dastrabone, che di Capua verlo Roma fi perueni- :::::::::
ua in Cafilino; la qual diſtanza fu deſcritta dall'Autor del-:::::::::

l'Itinerario del Reutingero,effer di tre miglia:quanta ancorpua antica,

diffe Afconio Pediano, effer quella da Capua alfiume Vol-alla rius del

turno.Siche effendo ſtata Cafilino al principio ſopra ambe-#**** Vºl

due le fue riue, hà ľvn di queſti ſcrittori di quelche l'altro “”“

ragionato. Di queſto fito di Cafilino volendo auuifarci Li

uio hebbe àdire nellib.22 queſte parole. Fuluius Cafilinum Liuio illu.

occupat modicis preſidiis, que vrbs Kolturnoflumine dirempta, stratõin più

Falernum à Campano agro diuidit. Et nel lib. 23. dopo hauer luoghi,

detto,che Caſilinum quingenti Preneſtini habebant, foggiunſe

ch'effi interfestis notie opidamis, partem vrbis, que citrà (ò

vero, cif) Volturnum eſt (dallato verfo Roma)eo enim diuidi

tur amni; occupauere. Ilche effendo auuenuto nel medefimo ay principio

anno,nel quale i Romani furono vintida Hannibale à Can- dalen,:

ne, che fù nell'anno 537. di Roma, non folamente quando dall'altro fuo

poi fù affediata dal medefimo Hannibale, non potè effer # 9 #i

ſoccorfa da Marcello,impedito dalfiume Volturno,perciò- ::

cheeglifi ritrouana in Nola. Marcellum diffepur Liuio, & :„...”

ipſum cupiëtem ferre auxilium obfeſſis,Volturnus amnis infla

tus aquis, & preces Nolanorum, atq; Acerranorum tenebant,

Campanos timentium fi preſidium Romanum abfceffiſſet:ma ne

rimafe ancor fempre quella fua metà fola; non effendo fta

ta riſtorata queita altra metà più mai ; poſciache ella dopo

25o. anni fù defcritta da Strabone nel lib. 5. da quel folo . |

lato, dicendo appreſſo il fuo interprete, che Romam verſus

fitum eſt Çafilinum ſupra Volturnum amnem.Quelche fi legge

nevolgati Codici dello ſteffo autore nel fudetto libro, che »

la via Latinain Appiamincidit ad Caſinum, vrbem diſtantem.*

- --- - Сарна
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Strabone-º Capua XIX. ſtadijs, faticò molto l'ingegno del noſtro Mi

º. chel Monaco;il quale finalmente giudicando,douerfi muta

$. Miehel re il nome di Caſino,in quello di Caleno : anticanoltra città,

Monaco ri- da lui creduta eller hoggi · Carinola, & douerfi anche quel

fiutato. numero di 19. ſtadij creſcere à numero maggiorestrâmuta

ua il corfo di quelle due vie; & corrompendo di quel dire »

quelche vi era di fincero, nulla del guaftoviemendaua. Mà

fe l'Appia, come affermò il medelimo Geografo nel lib.6.

perueniua in Roma p Cafilino(il fudetto Monaco iui anco

ra hauerebbe voluto leggere.Caleno.) & la via Latina,come

pariméte Strabone hauea detto nell'antecedételib.5 giũge

. . ua di Roma in Cafilinofi per altre città da quellatocome

, . . . . . . per quelle,che eranopiù in quà,cioè per Cafino perTeano »

, , , & per Caleno; della qual lettione non potraffi dubbitare º ;

: farà ben certo,che appreſſo Cafilino fimilmente,& non già,

nè appreſſo Cafino ne appresto Caleno, queſta via nell'Ap

pia s'incontraua.Le fue parole,perquelche appartiene alla »

via Appia, furono recate à dietro: quelle,che conuengono

alla Latina, ſono queſte altre. In Latina via funt nobilia opida,

ø- vrbes.Et appreſſo,dopohauerne mentouate quelle, che »

vfcendofi di Roma, s'incontrauan prima delle altre. Aquinữ

vrbs magna, iuxta quam Melpisfluuius magnus labitur. Inte

ramna,vrbs fita ad confluentes Liris, & Cafini fluminum.ipfa

Cafinum quoquè memorabilis, & Latinarunsvltima. Teanums

enim Sidicinorum,quodproximè ſequitur;ipfo cognomento often

dit, fe ad Sidicinos pertinere, quifunt Oſci, gens Campanorum

fuperftesita vtpoſit Campaniæ dici:ipfa quoque vrbium in via

. . . Latinafitarum maxima. Eam fubſequitur Calenum vrbs,ipſa

. . quoque egregia,& Cafilino cötigua, Così Strabone delle città,

ch'eran collocate fopra quella via ragiona;il quale per que

ita maniera ci dimoſtrò pur troppo bene,ch'ella in Appiams

incidit ad Cafilinum,vrbem diſtantem à Capua XIX. ſtadijs. la

င္ဆိုႏိုင္ရန္အဖ္ရစ္တင္သည္ဟု qual miſura benche fia alquãto minore di quella di tre mi

fi: glia,che da Cafilinoin Capua ci dimoſtrarono Afconio, &

del Peuting, l'Itinerario del Peutingero;nondimeno quel numero di 19.

concordati. ſtadij, che fan quaſi due miglia, & mezzo, acconciamente

conuiene con la lontananza,che ritrouafi dal fito di Capua

antica al Volturno,cio è à dire à Cafilino; fiche fù ella de

fcritta con più ſottil diligenza da Strabone, che da fudetti
. » due
*



D. I W. C. O , R S O II. 39 I

due altri ſcrittori; i quali ne parlarono con numero roton

do,come offeruai à dietro. Cafilino adunque fù verſo quella

.porta di Capua,la qual diffe Liuio nel lib.26.che conduceua

al mentouato fiume.Sub ipfa porta Capue,quæ ad Volturnum - - -

fert pugnabatur: bếche più propriamente hauerebbe douuto Liuio ambi

dire, ch'ella conduceua in Caſilino, ch'era appreſſo il Vol- 8:en:

turno ; fe pure non fi faceste fcudo, che à quel tempo la“

fua parte verfo Capua, già disfatta da foldati Preneitini,

non era più in piede . Certamente per cagione di vna talvi

cinanza dell’vna all'altra città,come racconta lo ſteflo Liuio Liuio di

nel lib. 23. i medefimi Preneſtini ibi (in Cafilino) cum dies moto in ,

aliquot fufpesti Căpanis,timentefquescauëdis,ac ſtruendis inuicë più luoghi

infidijs,tranfduxiſſent;iamquè de Capuæ defestione agi,accipique illuſtrato.

Annibalem,fatis prò certo haberent, interfestis noĉfe opidamis ,

partem vrbis, quæ citrà Volturnum eſt,occupauere.« Et pur Li

uio poi nel medefimo libro diffe, che Annibal Acerris dire

ptis, atque incëfis, cum à Cafilino Distatorem Romanum, legio

meſgue nuncij accipi,nunciaffent;nè quis tam propinquus boſtium

caſtris,Capua quoque recurreret, exercitum ad Cafilinum ducit.

Et nel lib. 25. Capua à confulibus interim (il Gronouio da’li

bri ſcritti à penna legge iterùm.)fumma vi obſideri capta eſt; .

quæque in eam rem opus erant, comportabantur, parabanturque.

Cafilinumfrumentum conuestum : Et appreſſò, parlando del

Confole Appio Claudio. Ipſe ad Capuam regrejus, Q. Ful

umum collegam inuenit Cafilino omnia importantem,molientemq;

(il fudetto Gronouio. inde portantem ) ad oppugnandam Ca- valerio

puam.Valerio Maffimo ancora nel cap.6.del lib.7. defcrifie Maff. illu

Cafilino sù gli occhi de'Capuani. Campane vrbis,diffe,que ſtrato,

Punicam feritatem delicijs fuis cupidè fouit, in propinquo fitum

Cafilinum,modò rara virtute clarum,perfeuerantis amicitiepi

gnore impios oculos verberauit. Siche Cicerone nella Filippi

ca 2.dirizzando il fuo parlare verfo Marco Antonio,il qua

le in Cafilino hauea dedotta vna colonia, così gli hebbe à ... |

dire. Cafilinum coloniam deduxisti, quò erat paucis annis antè :::*:

dedusta, vt vexillum videres, ór aratrum circumduceres; cuius ႔ႏိုင္ငံမ္ဟုမ္မီး

quidem vomere portam Capue penè perfirinxifli; vtflorentis co- con Liuio.

lonie territorium minueretur. Fin quà Cicerone,additandoci

quella medefima porta di Capua,la qual Liuio ci eſpoſe,che

conduceua al Volturno. Hornel deſcritto fito, che fùà Ca

pua-ےکرکRC۔ے
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pua così congiunto effendo già ſtata Cafilino, fermamente

ella non fu collocata altroue,che in queſtoftesto luogo, do

siche få sel ue hora di quà del Volturno è CAPVA nuoua, la quale dal

::luogo dell'antica è lótana di alcuni pasti più di due comu
常# 為 ni miglia;dalche fi comprende,che ci diffe il vero Strabone

:::hºr4": della mifura de 19. ſtadij: nè che fia perciò men vera quel

CA P V A l'altra mifura delle tre miglia non intiere, che hò più volte

naoua. . dichiarata. Apparancheda queſto, che affai graue inganno

- prefe Biondo, & coloro, che il feguirono; i quali riputaro

:" no Caſilino molto vicina al mare,& alla bocca delliidetto
“ fiume:perfuafi davn folo argomento,che Plutarco nella vi

ta di Fabio Maffimo haueffe appellata Cafilino (recherò le

fue parole nel modo che fono ſtate da me ricorrette nelra- .

gionamento del medefimoVolturno) Campanie opidum, ad

extremä oram fitum Cãpanie, quod intermeat Liternus amnis,

quem Romani Volturnum vocantiefendo ſtata di più molta =
cagione del loro fcambio,che in alcuni fuoi codici il nome

di Volturno,corrotto in Vaturano:in altri,fimilmente perer

rore,fileggeua. Natorono.Laonde péfarono,che fermamente

Cafilino fù appreſo al noſtro cafale,chiamato Arnone, nella

finistra riuapur del Volturno,in vn luego, che fi dice: Ca

Plutareori-ſtelluccio-per lo ſpatio di quaſi tre miglia dalla fudetta fua->
#::::::Štra boccalontano.Ma Plutarco,il qualconfuſe il fiume Liternd

bone illu- col Volturno,ne men douette diſtinguere Cafilino, ch'era »

stratº appreſſoqueſto fiume,dalla città, chiamataparimếte Liter

noch’eraappreſſo quell'altro del fuo ftetfo nome,& nellido

del mare.Strabone ancora r potrebbe,hauer data occa

fione à Biondo di quelcreder fuo,il qual diffe nel lib.5. che

il fiume Volturno bagnando le falde del colle,in cui giace »

Venafro, poi finalmente iuxtà Caſilinum delapfus, ad vrbem

fui cognominem in mare exit : Pofciache nel fuo teſto, recato

à dietro,ch’era corrotto nella voce.Caſino.in cambio di Ca

filino. nulla appariua della ſudetta lontananza fol di 19.ſta

dijda Capua in Cafilino; & parea, ch'egli hauelle deſcritto

l'entrar del Volturuo nel mare non lontano da Cafilino ; il

quale dir volle,che fra Cafilino, & la città Volturno non al

tra città era collocata.Biódo adunque s'ingannò nell'errore

del corrotto teſto di Strabone, & molto più nell'errore pre

fo da Plutarco, di cui ben dee prenderfi marauiglia. 盎fa
TG
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rebbe maggior marauiglia queſta, che del territorio di Ca

filino non habbian parlato púto più diligentemente alcuni

antichi Latini autori, i dettide'qualinó farà inutil diligen

za di effaminare.

Di Hannibale, rinchiuſo col fuo effercito da Fabio Maf

fimo di là del Volturno, appreſſo Cafilino,nel campo Faler- Beach, il

no ragionò Liuio nel lib.22 in tal modo. Incluſus inde vide- territorio di

ri Annibal,& ad Cafilinum obf{fus, cum Capua, & Samnium, Gºff"nº pºr

& tantum ab tergo diuitum fociorum Romanis commeatus fub- 懿i :

ueberet:Poenus contrà intrà Formiana faxa,& Literni arenas, 2; :*

fiagnaq; perhorridaſitu bybernaturus effet. Dal qual dire po- ware. -

trebbe raccoglierfi, che il territorio Cafilinefe giungeua at

mare,nel cuilido verfo Occidente erano i faffi,ỗ vero imő

ti Formiani:& verfo Oriếte eran le arene, & le paludi Liter

nine, fiche quel capitano parea ad Cafilinum obfeffus: cio è

nel territorio fuo; nella qual maniera hauerebbe douuto il Biondo ri

fudetto Biondo apprendêre queſta deſcrittione,dimoſtrata-fi"tº:

ci da Liuio, più toſto che in quell'altra con vn fuo nuouo

errore;che quelle paludi furono dal medefimo lato del Vol

turno,cioè da quello di là,nel quale ad Hannibale, rinchiu

fo da Fabio Maffimo,farebbe醬 forza per quello Inuerno

di albergare. Mà che penfar deueremo di Cicerone, s’egli

nella ferie di alcuni campi,i quali giaceuano l'vn dopo l’al

tro à lato al noltro mare, mentouò ancora il Cafilinefe?

Certamente parerà,che ne ragionò fecondo la defcrittione

di Liuio,& non già in altro modo; & in qual guifa pofla »

ciò parer vero, il dimoſtrerà egli fteffo, fo] che alquanto at

tentamente fi offeruino le feguenti fue parole, che fi hanno

nella Orat.2 contro Rullo : Hac pecunia iubet agros emi,quà

deducamini. Et apprefio. Libet agros emi.Primùm quæro, quos

agros : & quibus in locis. Nolo fufpenfam, cº incertam plebem

Romană obſcura ſpe,& cæca exfpettatione pĚdere. Albanus ager

eft, Setinus, Priuernas, Fundanus, l'eſtinus (leggi.Vefinus.)Fa

dermus, Liternus,Cumanus, Caſinas. Abalia parte. Capenas, Fa

difcus, Sabinus ager, Reatinus. (quì nel teſto è alcun difetto,

come dimoſtrerò,ragionando di Trebola)Venafranus,Alifa

nus,Trebulanus. Habes tātam Pecuniam,qua hofce omnes agros,

est ceteros horum fimiles,non modò emerë, verùm etiam concer

nare poſſie? Vcdefi,hauerquì Cicerone fatto vn racconto di

XXX D d d molti
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{Cicerone-3, molti campi:fi di quelli, ch’eran da altri lati di Roma: & fi

:: ancora di quelli, che s’ incontrauano per la via Appia, &

dato . ne'fuoi lativerſo la Campania, come fü bene auuertito dal

Turnebo. Verfo la Campania erano l'vn dopo l'altro con .

queſto medefimo ordine, l'Albano, il Setino,il Priuernate,il

Fódano,il Vefcino, il Falerno,il Literno,& il Cumano;mà il

Cafino,il quale era rímafo affai à dietro per la via Latina ,,

che fa egli in queſto luogo;effendo douutoimentouarfi in

fieme col Venafrano, con l'Alifano, & col Trebolano, che ,

furono campi delle città de medefimi nomi, collocati per

la fteffa via Latina ? Di ciò non fi auuidero, nè il Turnebo

fudetto,ne Paolo Manutio,i quali per altro queſte parole di

Cicerone » Cicerone offeruarono.Mà io non dubbito, che quella voce

emendato. fia guafta,in cambio di.Cafilinas. come l'ordine de precedê

ti campi richiede; al contrario di quelche fi legge in Liuio

nel lib. 22. della guida, che conduffe Hannibale in Cafilino,

hauendo douuto menarlo in Caſino:ma con errore del tutto

parià quello, che commifero fimilmentei copifti ne' codi

ci di strabone. Hor estendo queſto affaiben vero, hauerå

Cicerone mentouato il campo Cafilineſe infieme col.Faler

no,col Literno,& col Cumano, percioche da quel lato egli

ancora douea giungere fin al mare. Nondimeno à me par,

Elle ""::: che Liuio per cominciar da lui, vsò quel ragionare, per de

":"“” ſcriuerci con nuoue confiderationi dopo quelle, che n'ha
**рло поп-» - - - - - - po que ezchen 3

#iše ºrr- uca prima dichiarate quai mali fouraſtauanoad Hānibale,

torio verunc. rinchiuſo in vna regione,la quale præſentis eraticoptæ, non

perpetuæ:arbuſta,vineg q; & confita omnia magis amoenis,quàm

neceſſarijs frustibus: & queſto erail campo. Falerno, in cui

dal medefimo autore habbiamo intefosch'egli era entrato,

... . . ... il quale nel retto hauer douea gli alloggiamenti alla riua->

盟 dciVoluneda Clingappanಿಣ್ಣುcc೩೬೨
luoနိူီ"P" ben fiattenda,qual fù per quel tempo la conditione di que

fta città, ella al principio douette hauer alcun fuo peculiar

territorio;efiendo ſtata del dominio de’Capuani,a'qualila »

refe Hannibale, dopo che la ritolſe con lungo affedio a' fol

dati Prenettini, che l'haucano occupata, militando à fauor

de'Romani.Castlinum opidum(diffe pur Liuio nel lib. 23.)red

ditum Campanis eft. & nel ragionamento di Pozzuoli ho no

stato,che fu come vna loro Dogana Scriſſe Valerio Maffimo

- nel
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nel fudetto cap.6. del lib.7. ragionando de'Cafilinefi, ſtret

tamente affediati da Hannibale , & coſtretti à cibaríi di

affai ſtrana forte di cibo, che nè à Romanis defeifferent, tali

cibi genere vti fuſtinuerunt, cum pinguiſſima aruafua, fèrtiliſi:

moff; campos, moenibus fuisfuhiestos,intuerentur ; ma egii al Valºrio

ီ|ိ fuo;& come foglion fare i declamatori d'ingrandire, :: illº
ô di auuilir le cofë,prédendone i motiui dà ciò che for fi fà rato a

înnanzi, non pensò più che ad effaltar la loro coſtanza; ha

uendo ancora attefo, ch'effi ben hebber poi il lor campo :

ma certamente di quella ampiezza, che conueniua ad vn2

città, comprefa, come ne fu deſcritta da Liuio fimilmente »

nel lib. 23.fra affaianguſti muri: oltreche conuien,che fi la

fci conueneuol luogo da quellato, non folamente al campo

Caleno:pofciache Strabone chiamò la città Calenosò la di

remo Cales,vicina à Cafilino;ma anche al campo Stellate,

& al Falerno,i quali furon căpida quellato molto patiofi, ciceroneil

de'quali ragionerò poi.Mà Cicerone, ch'io penfo, effer da · lustrato. ”

me ſtato emendato conueneuolimente, non diftefe in guifa -

veruna il Cafilinefe territorio fin al mare : anzi il fuo dire »

potrà feruirci di nuouo argomento,onde via più apparifca,

che Cafilino fiù città mediterranea, hauendo egli mentoua

toil fuo campo dopo quelli, ch'eran per quella riuiera, fra'

quali per l'altro modo gli farebbe cõuenuto mentouarlo;&

il chiamò. Cafilinefe. dal fuo fito; percioche in quell'anno,

che fù il 69o, di Roma,già trafcorfi dalla caduta di Capua

148. anni, nel quale egli effendo Confole, fi oppoſe à Rullo

Tribuno della Plebe, non penfo io,ch'era Cafilino ſtata an

cor dedotta colonia, come fừ poi dedotta da Cefare, non

prima del ſuo primo Confolato, & dell'anno 694. pur di

Roma,quando contienne,che à fuoi nuouicoloni fuffe ſtato

affignato vn territorio peculiare; il quale nè per queſto fù

molto ampio; laonde Antonio,come ci eſpoſe il medeſimo

Oratore, deducendola colonia non molto tempo appreſſo

la feconda volta, hebbe à fcemarparte del territorio di Ca

pua,quafi fin alla fua porta,ch'era da queſto lato. Della fu

detta deduttione di Cefare parlò Appiano Aleſſandrino

nel lib.3.delle guerre Ciuili,che nel ragionarfi di Galatia fi

è recato ; della quale ſcriuendo contro il fudetto Antonio,

s'io non erro,anche intefe Cicerone delche piu copioſamen
XXХ - D d d 2 CG»



396 D I S C : O R S O Ir.

te,& forfe,cõ fentiméti nő ancora þenfati ragionerò altro

- uc.Må veggiamo la fua fortuna qual fù poi.

:: Erafi andata fcemando Cafilino fin dal tempo della fe

ச்ெ செதியா , conda guerra Cartaginefe ; quando ancora mancata Capua

- - dal ſuo primo grado, Pozzuoli in forma di vngran mercato

, era frequencata. Siche Cefare prima, & poi Antonio,op

.* portunamente,fecondo l’yfo della Romana Republica,ben

che celando altri loro difegni la riempirono di nuoui colo

. . nignè ella per la fecondità de'fuoi campi,la cui lode da Va

: lerio Maſſimo fi è intefa, & per la opportunità del ſuo fiu

്mefarebbe douuta mancar più mai Màgià l'ordine delle

fatto ritornò cofe,ch’era riuolto altroue,benche Capua fulle ne'medefimi

2 pià felice anni di nuouoritornata in molta dignità,& frequenza, non

ftвно, perinife, che quella fua vicinanza le fuffe ftata hora mai di

vtilità cagione; per la quale anzi ella mancando lentamen

te per lo corfo de feguēti cēto anni non intieri, rimafe al fi
ne del tutto eftinta: effendo abbandonata da'fuoi habitato

ri,a'quali lo ſtarfi in Capua effer douea molto più grato,&

- - non mencommodo al coltiuare i loro campi.Tutto ciò par

Plinio 溫- mi, che ne fù accennato da Plinio Secondo, hauendo egli

醬 iللاب: Hel cap. 5. del lib.3.fra le città della prima regione d'Italia_s

mentouata Cafilino,non con altro,che có quelto modo.Mo

rientis Cafilini reliquig. Laonde nè men ella fra viua,& mor

ta, per feruirmi della fteffa fua metafora, douette rimaner

in piede per molti altri anni. Et hò per fermo, che fe la co

lonia,appellata per nome. Vrbana; la quale fù di la del Vol

turno per lo ſpatie di noue miglia, come fi dimoſtrerà al

fuoluogo,fù aggregata à Capua nel tempo del ſudetto Pli

nio,affermandolo egli nel cap.6.del lib 14:niente meno dir

potremo,che le fü anche aggiunta Caſilino:anzi con molta

maggiorragione:& di ciò qui batti.

Eftinta cast. Må in tal maniera eftinta Cafilino, non fi eftinfe infierne

lino, vi ri- il fuo nome,il qual rimaafe per molti altri ſecoli; & il Ponte,

:ே che vi era ſopra l'acque del Volturno, non mancò più mai.

: ്.::: L’vfo della via Appia, che fù il più frequente di ogni altra
via,& ne ragionerò hor hora,non permife,che fi fufle trala

fciato ne bifogni il riftorarlo; fiche effendo tuttauia in pie

de nell'anno 856. di Criſto, il Capuano Conte Landone »

dopo vngran diſparere,aPprouando al fine il 0ಣ್ಣೆ de'
Ա01
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fuoi fratelli, cõpì di edificarui dapreſſo da queſto lato que

sta nuoua CAPVA;delche non ripeterò le parole degli Au- 4pereſ de:

torich hò recate,ragionando delmedelimo fiumeidal qual :::::: /懿

tempo la cura di conferuario non è giamai ſtata tralafcia- .؟ޮކޫއ.494'
ta. Mà il nome di Cafilino, ch'io diffi, effertuttauia rimafo – "

lungaméte in vfo, leggefi appreſio Agatia nel lib. 2 il quale

appellò il fiume Volturno à queſto modo; percioche nell'

occafo dell' Imperio Romano, corrotto ogni antico coitu- .

me,& rinati de’nuoui, fimilmente autienne, che alcuni fiu

mi , oltre i loro nomi proprij, ottennero quelli delle città, Et få appel

per le qualitrafcorrer foleano. Così anche Vibio Sequeſtro letº Catilinº
al modo di Agatia appellò Cafilino il Volturno, il quae non per：
par , ch’hebbe veruna notitia di queſto altro fuo primo vo- ...! g

cabolo; alche non poffo piegare il penfiero, che inſieme non

miauueggia,che da lui vn fol fiume fù moltiplicato in due: Vibio Se

hauendo in quel fuo medefimo catalogo de'fiumi fatta del questro no

Volturno diuifamente ſpecialmentione. Coſtantino Porfi-tºtº:

rogenito ancora nellib. 2. de'Temati del fuo Imperio Oriế

tale chiamò Cafilino,ò verQ come hà il fuo codice . Cafudi

no, il medefimo fiume; mà feruitofi del fudetto racconto di

Agatia; fiche non per lo fuo dire, ceffardeueremo di crede

reche di nuouo al ſuo tempo era in vſo quel primo nome »

come può conofcerfi dal Capitolare del Beneuentano Prin

cipe Sicardo,che fi è altre volte citato. Per più lungotempo

poi fù il luogo dell'eſtinta città chiamato nello ſtello mo

doi del che le paiono ambigui, ò non effer battanti i detti wa „-f.

dell'Ignoto Monaco Caſineſe di Herchemperto di Giouan- : #::
ni,Abbate ſimilmente Cafineſe,& di Leone Hoftienferiferi teatfu, luo

ti in altro ragionamento à dietro:con più manifeſte parole gº que fue

ce ne rende molto ficuri il medefimo Hoftienfe nel cap.85. :::::!“:4°

del lib.: raccontando, che nel tempo del čafineſe Abbate ::::::::

Richerio, il quai fù dall'anno ross. finalfanno 1955. di : : :

Crito,due nobili huomini fratelliCapuani, & vn lor nipo- fiume. ''

te donarono col reſto di tutte le loro facoltà à quel Mona

itero Eccleſiam S. Nicolai intrà Capuam, cum omnibus perti

mentijs eius ; nec non Ợ integras portiones fuas, quas habebant

in Eccleſia S.Saluatoris & S.Kufi,fimiliter intrà Capuam; vi

ridarium etiam; quod eſt ad Pontem Cafulini: per tacere, clies

ne' noftri antichi Archiuij fi hàfrequente mentione final.

Ꮧ☾XX - l’anno
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l'anno 1 2oo. di quel luogo, di là del Ponte, doue Cafilino

fol rimaſe dopo la fecon la guerra Cartaginefedetto tutta

Michel M uia con queſto nome ; delche non sò per qual maniera non
ก: haueife tenuta memoria i noſtro Michel Monaco, il quale

: & :fi: ne'medelimi Archiuij fi affaticò affai; & per ogni modo fo
ίλLΟ» ítener volendo la fua emendarione del codice di Strabone

nella corrota voce. Cafino. della quale già fi è ragionato,

dilè,che locus noue Capue, etſi in Itinerarijs quibuſdam dici

tur Caſilinum, (intende di quello del Peutingero) nomẹn–º

tamen accipere potuit, non ab opido Caſilino, quod mariti--

mumpotiùs,quàm mediterraneum erat: ſed ab ipſo flumine Vol

turno, quod illorum Itinerantium feculo Cafilinum noſtitur ap

pellatum. Così egli Mà del mediterraneo fito di Calilino fa

rebbe potuto rimaner perfuafo dall'aſpetto del medeſimº

Itinerario, da lui non veduto; in cui non per altra parte del

Volturno,che per queſta,lontana da Capua antica per tre »

miglia, fi rappreſenta il corſo della via,già diftefa da Roma

„sa per molte città, &#inalmenteper Minturno, & per Sinuella,

ប៊្រុr, la qua: l'Appia:douendo nel reito effer molto vero, che a

Austrato," iui per Cafilino s'intenda, ò del fiume, ò del fuo luogo, già

deferto;perciòche non vi è, come delle città, il fegno di ve

runo edificio,& il ſuo autore vien creduto dell'età dell'Imp.

Teodolio,& de fuoi figliuoli,ờ come piace al Cluueriodel

l'Imper. Giuliano: gia trafcorfi treintieri fecoli dalla età di

Plinio Secondo;ilche hò voluto auuertire, pernó tacer co

fa, che à queſto ragionamento poffa appartenere . Mà nề

siche ella nö men tacerò, che alcuni attendendo il nome folo del fito di

:::::: *** Calilino (il nome dico; pofciache quella città per lo ſpatio

"º" de ſuoi vitimi trecento anni fù hábitata foi dila del vol

turno) per voler moltrarfi ben prattichi delle cofe antiche ;

fogliono chiamarqueſtanuoua Capua fimilmente con quel

noine: nońfacendo conto di quelche,forte,non fanno, che »

la medeſima noſtra città fù edificata in altro fito, da altro

}|ိ fettecento anni,che l'altraera mancata;& che

il fuofondatore non inteferifaraltra città,che la fua Capua,

come dichiarò efprefſamente nella iſcrittione in verfi, che

post ſopra la fua Porta appellata.Aurea percagione de ſuoi

nobili ornamenti(difcoltura,forfe,& ad emulatione della •

Porta Aurea di Beneuento) la qual cominciaua iu queſto

modo. |- هوهكانه
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.Que primùm fenio marcebat temporelongo

Cernitur en amplis confurgere moenibus vrbem.

Illa ſenatorum pollebat fulta cateruis,

- 33 Nomine fed CAPVA vocitatur Zºº ifta fecunda .

, che il reſto può leggerfi nell'Hiſtoria dell’Ignoto Monaco

Cafinefe al Num. 16. Queſto nome invero-ci: d.non eilendo º che per Ca

di vn folo ſignificato, come de'Filoſofi infegnò Ariſtotils » filinº f' ":
nel cap. 2.del.lib.3.della Politica,& de'Grammatici Verrio :: il體

Flacco appreffo Aulo Gellio nel cap.7. del lib. 18. laonde » 微f് "

Eufebio Cefarienfe nel cap. 15.del lib. 15. De Præpar.Euang. *

notandone fol quelli,che fanno al noſtro propoſito,diffe ap

preſſo il fuo interprete di opinione degli Stoici, che ciuita

tis notio quædam, & ratio duplex eft; altera quatenus domiciliữ

| aliquod;altera quatenus multitudinem incolarum, & ciuium fo

cietatem conflatam fignificat:io non veggio,per qual di queſte

due maniere pofia à Capua nuoua conuenire il nome di

Cafilino, col quale tuttauia per quei primi cinquecento an

ni dopo la ſua fondatione, fù chiamato vn fio borgo nel

medefimo luogo di là del fiume Volturno, del qualborgo

parlò Aleffandro Telefino,che fi è recato alquanto à dietro:

ò che ci piaccia dir con Temiſtocle apprefio Giuſtino nel

lib.2. pertacere di Auguſto appreffo Dione nel lib. 56. & di

Ottone appreſſo Tacito nel lib. 1. deile Hiſtorie : patriana

municipes effe: non moenia; ciuitatemq; noninædificijs, ſed in ci

: uibus pofitam:ò vero che ci piaccia dir con Camillo appref

fo Liuio nel.lib.-5., il quale accomodatamente al propofito

fuo,diffuadendo à Romaniillafciar Roma,ruinata daGal

; li,& il paffarfene ad habitare in Vei,così lor diffe. Si veteres

i boſtes veſtri, Æqui, Volfriquefaciant, vt commigrent Komam, Mà è stata =

velitis nè illos Komanos,vos Veientes effe? Mà è ſtata,& con- G ſara an

uien,che fia ben fempre la noſtra città, come per proprietà您悠సే

diquesto cielo&diqueſto terreno, nell'operédi fedelta;& :::::::::
di coſtanza verfoi fuoi Reyna altra Cafilino: con queſta » fańza verf,

varietà fola, che quella effendo ſtatacollocata verfo Roma, il fue Re, G.

hebbe à conferuar la ſua fede à Romani:& queſta,ch’è ver- 3 sººr“,

foil noftro Regno,nefia ſtata;& nõlafciar debba mai di ef.

ferne ficura chiaue; il qual nome le fù dato comunemente » |

ne’tempi delli nostri Rè Aragonefi, nó fol pertettimonian

za delle nostreiferittioni,che ne ħabbiamo: ma per quella--
- ΧΧΧ - di
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di S.Antonino ancora nella Par:3. della fua Cronica al 6.5.

del cap 7. del Tit. 22 o feci piaccia chiamarla fua. custodia.

come fù detta dall'Imp. Federico 2 nella iſcrittione,ch'altra

volta hò riferitasfiche posta à ragion dirfi.

„ Intrent fecuri,qui quærunt viuere puri.

29 Infidus excludi timeat,vel carcere trudi.

Mà io nè men deuo lafciare di dar conto della molta fre

quenza della via Appia, per cagion della quale il Ponte di

: ċafilino,come hò detto,non mancò giamai.

XXXI. Via Appia, mobilifima. diste/a oltre Capua =

fin à Brindifi da incerto autore Frequentatiſfima

ne viaggi ai Grecia, ở di Oriente.

Fù diftefa queſta via la prima volta daRoma in Capu a s

Le VIA 4P da Appio Claudio » dal quale ella prefe il nome, nell'anno

*14 diftefa della fủa Cenſura, che fù il 445. di quella città : hauendoui

# confumato vn granteforo. Di ciò ſcritſe Diodoro Siciliano

:::::" ರ nei lib. 2o.apprélio il fuointerprete in queſto modo. Appiama

{**риа, viam, à fefic nominatam, magna exparte duris lapidibus à Ro

ma ad Capuam confirauit ; quod interuallum efifiadiorum plus

mille. & loca eminentia, folocomplanando, & depreſſa, cauaquè

magnis aggeribus exequando, vniuerfum aerarium publicum

exhauft. Äl medefimo Appiol'attribuì ancera Frontino nel

lib. 1. degli Aquidotti in quelle parole · Appia aqua industa

est ab App. Claudio cenſore, qui & Kiam Appiam à Porta Ca
pena vją; ad vrbem Capuam muniendam curauit. Nè difcor

demente ne parlò Procopio nel lib.I. dell'Hiſtoria de'Goti,

|- il cui dire in latino è queſto.Appie vielongitudinem quinque
Liuio,& Be dierum fpatio emetiri expeditus vir aliquis poterit (Liuio diffe

ºne i៦ ថ្ញៃ
ஆ- tre giorni;& Beniamino Tudelenfe afferma nel fuo Itinera

a fost: rio, hauerlo compito in due) Ab vrbe Roma hæc Capuans

pertinet fedea latitudine patet, vt plaustra duo,ex aduerſo inui

cem occurrentia,liberè bàc queantperuadere.Et loftesto autore

fegue à deſcriuere la molta cura,che vi fù vfata nelformar

la, fiche ancor dopo molti fecoli ( à farne il conto, erano

fcorfi quaſi ottocentoanni) era tuttauia intiera; & per fer

uirmi
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girmi delle fue parole, præter ceteras omnes via quidem ſpe- Fй * */*st.

statu digniſſima Fùperqueſta ſua bellezza da statiochiatus- :"::::: -

ta.nobile nel Car.4 del lib.4 delle Selue;& nel Car i del lib, :nl:**

5 per cagione della fua molta lunghezza fù detta ſnifurata. $

ma nel Car.2.del lib.2.alludendo egli all'vna,& all'altra lo

de,le diede il titolo di Regina delle Vie.

2 B –quàlimite noto

» Appia longarum teritur Regina viarum.

Di vn vitio folo ben parmi, che fù notata, cioè di effer al- Benche ai,

quanto fangofa,s'io non mi abbaglio in quelli verfi di Ho- quantº fax
ratio nell'epilt. 11.del.lib.I. - gºfa«. .

„ - Sed neque qui Capua Romam petit imbre, lutoque

33 Afperfus,volet in caupona viuere.--

ilche dee attribuirfi alla natural qualità de luoghi , per gli Horatio i
quali fù diftefa,& per lo Latio, & per la Campania; non ef. នុ៎ះ ils

fendofi potuto vincer del tutto la loro paluſtre conditione, -

benche non vi fi fufferiſparmiata,nè ſpefa, nefatica, come

da Procopio ci fù dichiarato. Della frequenza de'molti,&

commodi alberghisch’erannelfuo cammino,ragionerò poi

in più commodo luogo. .

Ma di queſta ſua fmifurata lunghezza non intele,nè Pro-wea fà, ve

copio, nè Frontino, nè Diodoro, i quali differo, ch'ella di potè la via ,

Roma in Capua perueniua ; percioche fì anche diftefa-, APPia Me

alfai più oltre fin à Brindifi, fin doue vien deſcritta da. :/:: di

Horatio nell'epiſt. 18. del fudetto lib. 1. da Strabone, che fi ::്.
e recato altre volte, da Tacito nel lib. 2: degli Annali , & a Brindiá."

dall'Autore dellibretto degli huomini Illuſtri, il quale fer

mamente ingannato, l'attribuì così intiera ad Appio, che

ne fu il primo autore ; & ne venne ripreſo dal Lipfio fopra

l'allegato luogo di Tacito, dicendo, che non herclèvltrà. Il Lipsto lº

Capuam Appius perduxit ; nec potuit quidem, vt fines tunc “º:

erant imperij Romani; ilche è affai vero; & viaggiungo fol - "

queſto, che nell'anno precedente alla fua cenfura, era ben ,

da Romani ſtata conquiſtata Nola, i quali già haueano

ancora in lor potere il reito della Campania: mà tutti i loro

afari in queſte contradeeranverfọ Capua; dell'altre capo wa „za a
Muoue poi lo ſteffo Lipfio graue dubbio, à chi debba attri-# 2

bairfi l'altra fudetta Parte diqueſta via ; & penfa , che fù ſhíºrá dei

compita,ò da Caio Gracco, ò da Cefare,ò da Auguſto. Mà tatte incertº.

AkXXI - Е е е di

º
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Il Lipfio ri-di Auguſto ciò non crederei; veggẽdo farfene mentione da
fiutato. Cicerone nell'epiſt. 16. del lib.8. di quelle, che fcrifie ad

Attico; la quale appartiene a’tempi deile ciuili contefe,națe

di freſco fra Cefare,& Pompeo;& più chiaramente ne parlò

ił medefimo Pompeo in vna altra fua epiſtola ad effo Ci

cerone, ch’è fra le fue nel fudetto libro dopo I'vndecima ,.

Cenfeo,diffe egli via Appia iterfacias: celeriter Brundufum

venias. Ne facilmente allofteffo Cefare, nè à Gracco l'at

gaand, i tribuirei; ma n'alzerei più tofto il tempo alle età preceden

Rºman: pré- ti, fe il fuo vfo, come notò Strabone nel lib. 6. & vien con

Jero a /*: fermato da Cicerone fudetto nella Filippica 1. fù il più

: a.ſ. frequente per gli trafichi in Grecia, & in Afia di quello di

ia greci, , ogni altravia.E Grecia, diffe l'interprete di quel Geografo,

es dell'Aſia. ØF Aſia reſtus eſt Brunduſium traietřus , omneſq; hàc deferun

tur, quibus inde Romam iter eft · Le parole di Cicerone fon =

St12bone,& queſte. Cum Brunduſium, egik quodtritum in Greciam

ºeft;non/iне cauſa vitaſſem;K al Sextilibus veni Syracuſas,quòd

::::::::, ab vrbe ea tranſmiſſio in Greciam laudabatur. Adunquenon.

molti anni appresto, che i Romani cominciarono à fre

quentar quei luoghi, ilche feguì molti anni prima di Caio

« Gracco, douette queſta via oltre Capua fin à Brindifi effere

stata diftefa, reſtandoneintanto ofcuro il certo tempo , &

l'autore . |

- Mà à me pare, che il fuo corſo non fia da quellato pun

Il corſo del- to più certo, hauendone parlato variamente gli fcrittori

la via AF- antichi. Defcriffe Horatio nella Satira 5. del lib. 1. vn fuo

-viaggioda Roma in Brindifi , il quº le vien creduto comuبllaهpiad

--|-|»v:اهسفCampaw

::::::na, nemente che fu per l'Appia, effendopastato per Capua, per

á, alcuni Caudio,ch'è Arpaia, per Beneuento, per Triuico, per Equo

deſcritto per Tutico (egli accennò,non eſpreſſe il fuo nome) ch'è Ariano,

'': per canulio, ch’è Canola, per Rubi, ch'è Ruuo per Bari&

:::::::::, per Egnatia,doue hora è la Torre,detta. Di Amazzo. Siche.»

tico. queſta parte dell'Appia trafcorreua di la del monte Apen

nino per la riuiera del mare Hadriatico, nella quale egual

mente era Brindifi,che Egnatia,& Bari. Di più per lavia.»

. . . . ..., Appia douea farfi ancora quel cammino,儘 nell'iti

* nėrario Hierofolimitano, di cui hò recata nel precedente º

:diſcorſo quella parte , che à queſto propoſito può fimi

::::::ati mente giouare, conducendo al rouerſo da Orranto, & da->

i Brin
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Brindifi in Roma per le medeſime città,da Horatio men

touate. Et ben di queſta via parlò anche Strabone nel lib.6. -

doue racconta, che da Brindifi in Roma eran due vie : egli pa altri fề

nondimeno diede il nome di Appia all'altra,ne vna voltă , ::::Ar“

fola:må due;deſcriuendola infieme affai fimile à quella,che#: ָלְי

da Appio,diffe Procopio,effere ſtata formata capace di due |

carri,che andafero al pari. Leparole di Strabone in latino

fon queſte.Sunt autem à Brunduſio Romam due vier vna,qua

muli ire poſſunt per Peucetios, qui Pediculi dieuntur, & Eau

nios, est Samnites, Beneuentum vfquè, qua tn via vrbes funt

Fgnatia, Celia, Netium,Canufium,Hordionia.(per queſta via-s

fece il fuo viaggio Horatio ) Via per Tarentum paullum ad

læuam deflestit,vnius diei ambitu confesto (hauea anche detto

non molto à dietro, il cammino da Brindifi in Taranto

effer divna giornata) in Appiam peraenitur, que plauſtris pa- Straboaci

tet.In ea funt Vrie,ở Venuſia:illa inter Tarentum,Ó Brundu- da Horatio

Áium:hæc in confinio Samnitium,o Lucanorum. Coeunt à Brun- diſcºrde- -

duſio ambe viæ apud Benewentum ad Campaniam. Queſtavia »

adunque,che di qua di Taranto non toccaua più il mare » :

& era da queſtolato dell'Apennino: & non già quell'altra fù

al fuo dire l'Appia, alche concordemente egli ftesto ne ».

hauea ragionato nell'antecedente lib.5. dicendo. Hic Tar

racinæ primùm mare attingit via Appia, firata à Roma Brun

dufism vſq; & frequentiſſima. Eam de maritimis vrbibus he

dumtaxat, Tarracima, & deinceps Formie, Minturne,Sinnefa,

& ad extremum Tarentum, & Brunduſium. Mà veggiamo, Straboneسق

fe lo ſtello Geografo feco medefimo ficoncordi. Ëgli più:

volte ci difie,che Beneuento fù nell'Appia. Come adunque difcorde 2,

ciò può effer vero,fe fia vero, che l'Appia fiù quella via, la

quale conducendo per Taranto, & per Venofa,fi congiun

geua con l'altra via fudetta, diftefa per Egnatia, per Bari, \,

per Canofà, & per l'altre città,da lui mentouate, apud Be- -

neuentum ad Campaniam:cio è da queſto fuo lato? Congiun

geuanfi, forfe, queſte due vie di la di Beneuento,& per que

ita maniera,fe egli da Horatio fù difcorde, non fia difcor

de da fe ftesto? Et hauerà forfe detto, incontrarfi le medefi

me due vië ad Campartiam, non hauendo tenuto conto de- - --

g’Hirpini;à fomiglianza del noſtro Velleio, & di Tacito, . ?:

đe' quali altroae hò notato, che deſcriuendo anche alcuni s

2ⓐxᏗKI Ee e 2 viaggi , -
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I guali nºn viaggi da Brindifi in Roma, mentouarono la Calauria, la

::::.2 **** Puglia, & la Campania ; & tacquero di quella altra regio

“”“”“ ne? Io inuero non credo cotanta licenza , permeffa per

qualche modo à gl'Historici, hauerfi Strabone vſurpata:

ne perciò faprei lui con fe ftesto, ne con Horatio, & col fu

detto Itinerario concordare. -

i, „, Scorgeti nel reſto poi , ch'egli è con ogni altroben con

Fer : via . corde, hauendo chiamata l'Appia frequentistima, la qual

Appia , tº mchatia in Brindifi , comun porto di ogni affare, che nella

perő驚 Grecia, & nell'Afia hebbero i Romani. Per la via Appia,&

:: per lo dimoſtrato Ponte di Cafilino à gli efferciti, à magi

Gr.: ; ttrati di ogni forte, & à qualunque altro huomo di alto, ò

Aſia, fàpià di baffo affare , ch'haueffe preſo di andar verſo l'Oriente º ,

frequente—, à di ritornarne, era forza far il ſuo più ſpedito cammino.

醬: “ Cosi per non empire il fogliº di moltieſiempi in cofa affai
* manifeſta, Appiano Aleſian. deſcriuếdo nellibro delle guer

re de Romani con Mitridate la celerità de' viaggi di Pom

peo,quando ſi oppoſe à corſali: non per altra Via : diffe »

ch'egli fi condulfe dall'Occidente, & da Roma nell'Orien

te,che per quelta, la qual portaua in Brindifi , & douea ri

putarfi la piu commoda, & la più breue; fiche per molti al

tri fecoli ne rimaſe I'vfo a'medefimi viaggi Orientali. Cer

tamente l'armata, che Auguſto collocò in Mifeno , hauea

cura delle prouincie dell'Occidente, & dell'Africa, & del

l'Egitto, della Sardigna, & della Sicilia, le quali diffe Vege

tio nel cap. 1. del lib. 5. delle cofe Militari, ch'erano à quel

Porto più vicine: Et l'armata Rauennate nel medefimo fe

no Hadriatico, in cui è Brindifi: anzi nel lido più interiore

del fuo,hauea cura dell'Epiro, della Macedonia, dell'Acaia

della Propontide, del Ponto, dell'Oriente, di Creta, & di

4nrbe nef- Cipro (vferò ie fue parole) diretta nauigatione. Nè il pere

$:'. Più baſ- grinaggio da Roma in Geruſalemme folea farfi, che per

####* queſtavia, come ne få manifeſto l'Itinerario Gerofolimi

2?"::... tano, il quale non ne dimostra altra; & S. Gregorio Magno

l e m me. ancora ne porge argomento nell'epiſt. 38., del lib. 9. nel

L'Itinerario l’Inditt.4. raccontando di due Monaci del Monaſtero di S.

慧鑒 Andrea della fteffa città, i quali volendo fuggirfene cela

:”: tamente, per nafcondere il lór cammino, aliquapriùs colloMagno ri

ງູ.” quendo, fra tribus figna dederunt, quòd per viam Appiam de

fren
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fcendentes, Hieroſolymam tenderent: per queſta maniera fer

uitifi del nome dell'Appia , ch'era à quel viaggio la più

comune di ogni altra . Di tutto ciò non par,che fi auuide

- Antonio Caracciolo,hauendo creduto nel Sett.5 del Cap:3. Antonio

de facri Monumenti di Napoli, che il fanto Principe de- 9::::::iº:

gli Apoſtoli Pietro ſeguendo vn frequente, & quaſi perpe- :ម្ល៉េះ

tuo coſtume nel fuo venire di Afiain Roma, giunſe prima : moái.

the ad ogni altro porto d'Italia, nel Napoletano; hauendo

mostrato di fentir lo ſtesto nella Sett. 13. del fudetto cap.3.

nella Sett.4. del cap4 nel cap.9.& nel cap. 25. benche nella

Sett.4. del medefimo cap.3. rifirinfe alquanto quel fuocosì

vniuerſal detto, & accettando quelche per ogni modo non

potea negare, che S.Pietro giunſe la prima volta in Brindi

fi, l'andò poi quaſi à fuo arbitrio raggirandoper Otranto, , ,

per Taranto, per Regio, & per la Sicilia, donde il conduſe , :

in Napoli; perfuafone,non da altro argomento » che dalla

predicatione del Vangelo, che dicefi, da lui fatta per quei

luoghi ; percioche, nella precedente Sett 3. detto hauea di

. coloro, i quali andandoda Brindifi in Roma, eamminaror

no perl'Appia,che ijs animus non fuit Campanữ littus,aut lit

torales Campania ciuitates attingere 3. fed propiore mentibus

itinere inire Romam. Verùm quotquot è Graciafretum Sicu

lum, Gº hing Komam profesti ſunt, omnes propemodum qd-vr

bes Campanilittoris, hoc eſt Neapolim, Puteolos, feu Mifenum,

nauigio appulſi effe leguntur. Petrus igitur, quem Neapolim

veniſſe probauimus, nauigio hùc deuettus, dicendus eſt . Così

cgli: quafi che, fe fuffe pur vero il reſto di vntalfuo dire,

chiunque per l’Appia da Brindifi conduceuafi in Roma;

peruenuto in Capua , fi fufferitrouato lontano dal lido di

Campania di molte miglia, al quale non era ftato giamai

più vicino per tutto il ſuo cammino ; & quafi che per con

durfi in Cumain Pozzuoli, & in quella riuiera, fuffe ſtata

men commoda la via da Plinio Secondo nel cap. 6. del

lib. 14. appellata Confolare. Mà il trito cammino, non fol

verſo la Grecia:ma verfo l'Afia intiera, & da quei luoghi in

Italia, & in Roma, fù per l'Appia come fi è intefo di bocca se altra ſpe

di grauiſſimi autori. Benche fecondo varij accidential- :: regione

cuni alle volte peruennero in Pozzuoli. Così accadde al ::" ::

Centurione, che conduſie S.Paolo, la cui naue, filolta dalla eliaua.

хххi tempe
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tempeſta in Malta,non tenne poi il fuo diritto cãmino: mà

compì con proſpcrofo vento per Siracufa ; & per Reggio
il reſto della cominciata nauigatione verfo Roma.Et蠶
appreffo Giefeffo Hebreo nel cap. 9. del lib. 18. delle fue

antichità,Herode prima,& dopo breue interuallo ditempo

- vnfuoliberto, che il feguiua, ſimilmente nauigando giun

* P** - feroin Pozzuoli, hauendo à trattare con l'Imp. Caligða, il

駕先波 qual fi ritronaua in Baia ... Må non è ancor vero, chè la via,

Îains Z la qual peruenina da Regio in Roma, mentouata da Stra

congiging.: bone nellib.6. & defcritta di luogo in luogo nel fuo Itine

zane : " rario da Antonino, & in vna antichiffima ifcrittione, rife
: rita dal Grotero à car:1șo.& da molti altri, trafcorreua an

Faiº ºt. che per queſto Ponte di Calilino º congiungendofi con »

i zire "á, l’Appia di la di Capua quaſi due miglia, delche hò ragio

castlins. natoà dietro? Adunque, & per Castlino, & perciò ancora

per Capua, in ogni guifa eran frequentistiniqueſti viag

gidioltramare; alche aggiungafi, che di là di Cafilino pur

čon l'Appia fi congiungeuala via Latina ; laonde il fudet

so Ponte, per lo quale ſon traſcorſo à queſta non del tut

to dalnoſtro propofitoaliena digreſſione, feruìcome di vn

tragetto à獸 parte de'maggiori affari dell'Imperio Roma

neğin cui fi vniuan queſte nobiliffime vie in forma di vna

croce della quale i due capi più corti cõgiũgeuāfi in Roma

XXXII. Calatia città. boggi detta. Caiazzo. Com:

bulteria eittà. Trebola città 3 nel mede/imo tratto

delle antecedenti. Sito del monte.Callicola per

lo quale Hannibale paſsò la prima

volta in Campania--.

p, c , t, Horaper lo medefimo Ponte, ò più toto per quello, di

###### cui picciola parte fi vede nella contrada appellata. Trifli
giẻ Čaiazzò feo.& altra volta n'hò ragionatopafferò commodameate à

han parlato defcriuere i luoghi dilà del Volturno , cominciando da

:quelli, che ſono men lontani dalle fue acque, & più setten
து. trionali. De qualifarà il primo Calatia,città per error con

Ärits: fufa con quella, che fù detta. Galatia, collocata fra Capua,

& Caudio nell'Appia . Mà del territorio di queſta Calatiş

* - - - fer
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fermamente intefe Liuio nel lib. 22. deſcriuendo il cammi

no, chefè Hannibale la prima volta, che fi conduste nella.»

Campania per Allifanum , Calatinum, & Calenum agrum; il

fito della quale vien dimoſtrato nell'Itinerario del Peutia

gero di là del Volturno, in cui fi legge corrottamente ap

pellata. Gahatia,& parimente per errore trouafi detta. Adle

fas . vna altra fua cirtà vicina : le quali fono dirittamente

Calatia, hoggi. Caiazzo. & Alife; fiche per gli territorij loro

paffar douette quel Cartagineſe. Potrebbe crederfi, che

pur di queſta Calatia intefe il medefimo Liuio in quelle,

parole del lib. 9. stui capte decus Nole adconſulem trahunt ,

adijciunt Atinam, C. Calatiam ab eodem captas . Percioche Et'alle volte

hoggi è col nome di Atina chiamata vna picciola terric- :"*g*****

ciuola nella Diocefi Caiazzana. Mà io veggio, tacerfene“

da ogni altro; ne in quelluogo hò conofciuto ſegno veru-

no di tanta antichità; & può egli hauer parlato dellaGa

latia fudetta, che fù dal lato di Nola; effendo nel reſto ſtata

Atina vna città nel Latio nuouo, ò diremo ne'Volfci,di cui

ve

penſan tuttisch'egli habbia ragionato,la quale è tuttauia in E, „et. 5
piede. Dirà altri, che ne parlò ben manifeſtamente nel lib., in modº, 5,

23. raccontando di Marcello,che inuitato da Nolani, à Ca-ban biſogno

nufio Calatiam petitiatq; inde Volturno amne tranfietto, perque 4: "ºſta"

agrum Saticulanum, Trebianumque (leggo.Trebulanumq; co

me dimostrerò di qui à poco) ſuper Sueffulam per montes

Nolam peruenit: estendo affai manifeſto, che fra Caiazzo &
Nola, è il fiume Volturno, & che già furono Saticola, &

Trebula , co territorij loro; talche fe hò acconfentito, ha

tier Liuio nel libro precedente ragionato di queſta Calatia,

bota à tutto ciò contradir non pofla, nõ potendo la fuaan

tiçhità negare Ionódimeno hò gran foſpetto,nő di queſto:

nè del viaggio di Marcello per lo fudetto cammino : mà

del medefimo Liuio, che non habbia preſo vngraue fcam

bio, hauendo creduto, che quel Romano fi era condotto

in Calatia da Canofa . Il Glareano fù del creder mio,& in

cambio di Canofa.leggeuada libri ſcritti à penna. Cafilino.

Neque enim (queſte fono lefue parole)à Camufio Nolam pro

ficifrentibus, Volturnus amnis tranfeundus, neq; Calatia pe

tenda : at vtrumq; à Caſilino, etiamſi de Calatia nil definimus.

Et percioche. Liuio hauea detto, che Marcello da Roma

· KXXII
- ᏝᎥⓐ.

terprétatie

歸e •
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II Glarea

no rifiuta

to . il Sigo

nio notato.

Il Glareano:

lodato.

Liuio rifiu

ta[0,

erapatatº alcun tempo prima in Canofa, pensò, veliniti.

nere reliiſiſſe eum, vel Caſilinum rediiſe: moſtrando nel retto,

comº ſi è intefo dalle fue parole,di hauer dubbitato, fe egli

ficonduste Per Caiazzo; delche anzi gli farebbe stata för-

za; mentrechefece quel cammino per Saticola, & per Tre

bola,comedal fito di quella città,ch'hò già dimoſtrato, &

dal fito di queſta, che dimoſtrerò non molto appresto, fi

conuiene affermare. Mà dal Sigonio fù di queſta fualet

tione ripreſo il Glareano,al qual piacque l'altra,quòd (diffe

egli) Liuius præcedenti libro Marcellum magnis itineribus Ca

nuſium contendiffe,dixerit;& quòd Plutarchus in Marcello Ca

"uſio item Marcellum ad tutandos focios effe profetium,tradi

derit. Et in vero quella congettura del Glareano, che Mar

cello fuſie, ò rimafo fra via in Cafilino, ở vi fulle ritornato,

alche il Sigonio non disde veruna rifpofta, contradice al

refto del racconto di Liuio , il quale hauendo detto, che i

Nolani gli mandarono i loro ambaſciadori, mentre egli

Canufij cumexercituerat,foggiunge non moitoappreſſo, che

Cafilinum eo tempore quingenti Preneſtini habebant cum pau

cis Romanis; Latiniq; nominis, quos eodem audita Cannenfis.

clades contulerat ; nel qual tempo ancora fe Marcello fulle

ftato in Cafilino,forfe non farebbe ſtata cóchiufa l'amicitia.

di Hannibale co Capuani. Adunque non effendo à mente

di Liuio la lettione del Glareano; & effendo nel retto affai.

vera l’offeruatione fua, che per andarfi da Canofain Nola?

non era bifogno paffarfi il Volturno, doue potea peruenirfi

per la via di Bencuento, & di Caudio, piegandofi poi à fi

niſtra per gli monti, chefouraſtauano à Suelfola: io più co

ftantemente hauerò di queſto Liuiano racconto à dubbita

re. Forfe conuenne à Marcello in quel tempo, pieno diri:

uolte,& di ribellioni laſciar il cammino più commune? Mà

in qual maniera potè effer coſtretto , à paffar due volte il

Volturno:la prima voltaandando in Calatia, & la feconda

ritornandone (e Canofa egualmente che Nola da queſto

altro fuo lato) fe tuttauia perlo campo Saticolano, il qual

ià fi è veduto, che tủ anche di quà, & dallato Settentrio

nale del Tifata,egli hauea à Paflare? Di ciò, forfe, auueduti

quei cenfori antichi, mutarono ne' loro codici il nome di.

Canofa in quello di Cafilino : mà far non poterono, che Li--
* , 1110
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uio, col fatto racconto dell'andar di Marcello da Roma

in Canofa,haueffe mutata la ſua fconueneuole defcrittione.

Egli nel citato lib.42. detto hauea, che placatisfatis, vt re

bantur,deis, M.Claudius Marcellus ab Oftia mulle,& quingentos

milites, quos in claſſem fcriptos habebat, Romam, vt præſidio ef

fent,mifit. ipſe legione claſſis (ea tertia legio erat) cum Tribuno

militum Teanum Sidicinum præmiffa , claſſe tradita P. Furio

college,paucos post dies Canufiữ magnis itineribus cötëdit.& gli

credette Plutarco, ch’allo ſpeſſo fi feruì del fuo ftesto dire;

fiche eraben neceſſario, che anche di Canofa haueffe intro

dotto poi Marcello à venir in Nola. Mà affai più conuene- Ļiuio illu

uolmentepuò crederfi, che il viaggio da lui attribuito- :º:º "º

gli da Calatia per gli campi di Saticola, & di Trèbola, l'ha

ueste fatto, all'horche feguendo il fudetto Tribuno, & per

menuto anch'egli per la via Latina in Teano, per condurfi

per Alife-perTelefo, & per Beneuento in Canofa (parlò di

queſta via Antonino,deſcriuendo il cammino da Terracina

in Beneuento, & quello da Roma fimilmente in Beneuen

to)gli douettero giũgere gli ambaſciadori Nolani;onde ha

uédo laſciato il prefo viaggio, paſsò per Cales,& piegando

à finiſtra per la via alle falde del monte Callicola,della qua

le rimangono chiari fegniperglinoltri cafali, Pignataro,

Pantoliano,Vellona,& per gli altri di quei tratto, che giun

geua al fiume Volturno nel luogo, doae hò detto altre vol

te, che fiì il ſuo terzo Ponte nella contrada chiamata. Tri

flifcoºper quella via dico, fi condutie in Calatia, ò più toſto

nel fuo territorio,& Volturno amne tranfetto perq; agrum Sa

.ticulanum,Trebulanumque(diqueſto fito di Trebola,qui non

dico nulla) fuper Sueffulam per montes Nolam peruenit. Dal

tato.

|- •***

:

Liuio éon

qual cammino non fu aflardiuerſo quello,che alquãto tem- cords à fel,

po appreſſo tenne Fabio Maſſimo,quando partito da Cales, steſſo.

Cöbulteriam,cº. Trebulä,ớ Aufliculam (vfurpo queſte parole

di Liuio feconda la fua volgata lettione)vicepit, & inter Ca

puam,cafiraq; Annibalis, quæ in Tifatis erant, tranfduffo exer

citu , fuper Vefuuium in castris Claudianis confedit: come per

quelche hò dichiarato del fito di Saticola, & per quelche

dimoſtrerò del fito di Combulteria,& di Trebola,è manife

fto. Hauerebbe potuto ancora Marcello riceuere i fudetti

ambaſciadori in Calatia; per la qual città, & per Telefoe

¿XXII Fff º feuza
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fenza toccar Alife,hauerebbe potuto il fuo Tribuno anche

hauerfatto il fuo cammino,per condurfi in Beneuento, &

finalmente in Canofa, ilche non è men concorde al creder

Fer, la 4ual mio.Et certamente per la fteffa via ne'medefimi anni Han

::::..# nibale, come racconta Polibio nel lib. 3. dopo hauerfac

::::::: cheggiata Beneuento& preſa Telefovenne in campaniata

da heneuen- prima volta; & dopo molti ſecoli(edificata già queſta città

to nella Cam nuoua)hauendo il Conte di Capua Pandonolfo inuitato al

Раила, fuo aiuto Guaiderifio , ò il diremo Guaideri Principe di

Beneuento,& Gregorio Bailo de'Greci Imperadori Leone,

& Aleflandro, contro de'fuoi fratelli cugini: l'vno, & l’al

tro diuifamente fine mora (fono parole di Herchemperto

nelNumer.41.)per Caiaziam, Sicopolimquè aduentantibus, ab

Occafu iuxta vrbem Capuanam refederunt.Già fappiamo,ef

Et per Sico fer Caiazzo la Calatia, di cui hora fi ragiona: & Sicopoli fù

sili ; citta Yºº città nel colledetto.Di Triflifeo, dal nome della contra

:ssa,chst da,mentouata non è molto,di là del Volturno, che ſcorre »

fin piede º alle fue falde:edificata dalli noſtri Capuani à tempo del Be

fº! Pºien - neuentano-Principe Sicone, il qual fù dall'anno 817. final

***, l'anno 833. onde fù detta à quel modo; & effendo ſtata poi

munitiffima da’medefimi Capuani nell'anno 84o:fug

giti dall'incendio dell'antica patria,arfada Saraceni; màfra

lo ſpätio de primi quindeci anni frequentemente da for

tuiti,ồ còme io più credo, da’fuochi,accefida'medefimi Ca

puani, confumata, rimafe del tutto vacua di habitatori ; i

quali paffarono à fondar queſta nuoua Capua nell'anno.

856: hauendo à vile di habitare nelle anguſtie , & nelle.»

grotti di vn picciol monte; come dalle diſcordi narrationi

di Herchemperto fudetto nel Num.15. & nel Num. 24. di

Herehem. Giouanni Abbate Cafinefe nella Serie de'Conti di Capua->

perto, Gie: al Num. I, & al Num. 2: dell'Anonimo Salernitano nella.»

Abb.Caſin. Par.3. che fono autori da me ricorretti, & dati alle ſtampe;

: Agº: & da quella di Leone Hoftienfe nel cap.3o.del lib. 1. ridotte

tuo Salera. - - - - - - - -

:”L: à ragioneuol concordia, parmi dipoter dire. Di Calatia->

Host con adunque,ch'hora è Caiazzo,hauerà Liuio parlato ancor que

cordati. fta altra volta, ilche non potrebbe effer vero in altro, che »

nel deſcritto modo.

Non fon poi ben ficuro, fe egli, & il fuo compilatore Si

lio, intefero della ſtella Calatia Più toſto, che di೩°೩ -

- . . . حو646
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da me per cagion di differenza chiamata. Galatia, la qual Nº"? :ºrtº,

diſiero hauer ſeguitº le parti di Hannibale ; effendo itati fº ?":"G3

fcambiati facilmente,cºmº già dimoſtrai, i loronon molto latiº ſ”,4“

:iinomi; i quali paranche di Pº:ចំណាំៈ 3

ស្រៈ inioSº che furono fimili del tutto, & Pari; ##..
percioche egli nel cap:5 del lib. 3. nel catalogº delle città

della prima region: #Italia,che non eran colonie,da lui di: #": 1:
fpotte per yia:Alfabeto,mentouò vna fola Galatia: mà nel state dee eie
Hamero del più,dicendº: Bouille,Calatte,Cafinum,Calenum. ta di queſto

&c. ii qual nome da ogni alt: che parlò di alcuna di effe: f?ர.•n

fu fempre vfato nel numero del meno. Calatia. talche col ": Se ·
plural numero douette Plinio intendere di ambedue . Nel蠶 illu

:në rolomeo, nè Strabonene Polibionº Cicerone,che º

:raccolta per varie occationi de nºm: città di N° "h4"-"

campania,mentouarºnº queſta Calatia:& i due vltimi perது; 39• - -----------Li - -- « - ff;

ogni maniera hauerebber douaro farlo, poſciache deſcriſ fare, alcuni
ferole città,ch'erano intorno Capua; mà ſe n'aftenner forfe, e: antichi,

peria fuanon moltafama, Per la qual cagione ancora par- : altri me

:mi,che rignoto Cafineſe nel Num.29.della fua Hiſtorietta, no antichi

mentouată da me.Piavolte,volendo deſcriuere il fito divna :: ::

maramiglioſa grotte, dedica: Arcangelo Michele : la- pºca fama--

qual giace nila Diocefi della ſtella città, la dimoſtrò Pºr -

via di og iaitro confine che di quelto, dicendo. Inter Ca- L' Ignoto

jfureG೦ತ್ಲಿಶ್ಗ mons quidam,in quº Cafineſe i!«

dicitur adefè Angeliº viſtus,ad infiar #. Michaelis Archangeli luftrato.

22η η10η!ίf Gargano, vbi diſtillari aquam, 3 iušie: effoſfam cryp

tam, & iacere Baſilicam, aiſ: ibidem nunc crebrò fieri prodigia:
Douette inuero quella grotte propriamente appartenere al

territorio di Conībulteria : à verò di Trebola: città ambe:

due in quel tratto » cºmº dimoſtrerò hor hora; delle quali

non mimarauiglio,che quello Ignºtº "": non habbia »

parlato ; douendo à quel tempo effer cadute dal lor gra-

Šos: eſfér diuenuti i loro nomi n:º:º oſcuri;mà Calatia,ồ

la diremo Caiazzo, conuiem: chº fuste stata in alquantomi

gliorfortuna:Perlag: cofa Herchemperto il qual viſie in

:ast:sta età, non laſciò dimentouarla, & non dºu:s."
::mancatagiamai ; effendone argomento, mº: fue » Pofciacbe el

anticheiſcrittioni de tempi di alcuni Împeradori dopo de 1:" ":"

dodici Cefarische vifono rimafes: ifadetto itinerario del ***""·

="#FxIFT Fft 2 Peu:
هس----------------
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Peutingero ancora, il cui autore viffe intorno il fine del

quarto fecolo di Criſto. Mà non vorreiche cadeſſe nel pen

º fiero altrui, efferfi da me per alcun liuore refo ambiguo, fe

le più antiche,& le più illuſtri memorie,credute fin hora da

A'è iº inui: ogni altro appartenere à queſta Calatia,fian fue;percioche

4“ ne io hebbi giamai ragione, che di molto amarla, doue hô

:::::::: molti amici, & doue nacque Marfilio Tebano, profeſſore di
gianzaſ, Žı Humanità già mio maeſtro, degno di cui fi conferui hono

pia bonore, reuole memoria anche per la bontà de’ſuoi coſtumi : nè

queſto efiercitio dello ſcriuere delle cofe antiche, per fe »

ftesto honoreuoliſſimo, può da huomo dell'effer mio venir

in così vil modo à vendetta, & à fdegno vfato; la qual di

chiaratione quanto è ſuperflua a'prefenti, tanto forfe è ne

ceffaria per quelli,che verranno ; a’quali per loro maggior

certezza ricordar voglio, che il prefo iſtituto cosi portaua ;

onde anche mi fon perfuafo,ch'io douea nõ men di queſta,

che dell’altre città di Cãpania ragionare;benche nő fia ben

certo (tacendolo gli antichi) s'ella appartenne più tofto à

noi,che alli Sanniti,effendo ſtata collocata quafi ne'comuni

confini; fiche nè menolaſcerò di trattare, nè di Combul

teria, nè di Trebula, che furono, come hò detto,nel medefi

mo tratto, l'vna alquanto piu dell'altra da noiremota, &

più Settentrionale. -

---- Et affermo io,che Combulteria fiù di là del fiume Voltur
Rà 鸽警 no nel tratto di Caiazzo ; anzi attefo il prefente ſtato del,

###### *: le cofe, nella fua Diocefi, benche Liuio par,che l'habbia de

: dei vai ſcritta non lontana da Saticola, & feco ancorTrebola, da »

ffffff99, queſto altro lato. Del Confole Fabio diffe egli nel lib.23

che ad Cales caſtra habebat,nec Volturnum tranſducere audebat

exercitum,occupatus primò auſpicijs repetendis Rome:dein pro

digijs,quæ alia ſuper alia
nunciabantur;expiantique ea,haudfa

:"::: *- eile litari,baruſpices
reſpondebant.Etappreſſo. Ét circa Capuá,

: '! tranſgreſſo Volturnum Fabio poſt expiatatandem prodigia,am

sar éiscaia bo conſules rem gerebant.Combulteriam,& Trebulam.3 Austi

4; аим. culam vrbes (già fi acconſentì al Cluuerio,che Auſticola, &

Saticola furono vna città fola)que ad Poenum defecerant,Fa

bius vi cepit , præſidiaque in ijs Annibalis, Campanipermulti

capti. Et Nola, ſicut prioreanno, Senatus Romanorum, Plebs

Annibaliserat;conſiliaq; occulta de caede principum,ớproditio

|- не
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ne vrbis inibantur. Quibus nè incepta procederent, inter Ca

puam,castraquè Annibalis,que in Tifatis erant,transduffo exer

cieu Fabius, ſuper Vefuuium(il Cluuerio legge. Sueffulam.) in

cafiris Claudianis confedit. Adunque,come portar pare l'or

dine deł fuo dire, Fabio dopo ester paflato di qua del Vol

turno,doue non finiega,che fù Sueffola,prefe le tre città fu

dette,fiche lo ſtefio del fito di Combulteria,& di Trebola,fi

deuerà dire. Mà fe Trebola fù da quell'altro lato, & anche »

in vn luogo, hora compreſo parimente nella Dioceſi di

caiazzo:ben del fito di Čombulteria, accennato da Liuio, "", 4“:

potremo ſoſpertare. Fabio da Cales perla testavia che fat :, :

ta hauea Marcello da Teano in Calatia per condurfi in Ca- giácija

nofa,il qual poi,come io penfo,fi riuolfe in Nola:per la ftesta da que tare,

via dico, pastato il Volturno, per Saticola, che ottener do- nºn f° ***

uette in quel cammino , & appresto per la valle,chiamata. “

Cappuccio. fra Capua,&gli alloggiamēti di Hannibale per

uenne al luogo degli alloggiamenti Claudiani;ilche non mi

fi potrà negare.Fra loiteſſo viaggio adunque ottenne infie

me quelle altre due. Mà di quàdel Volturno in qual蠶 He forte it

noi dir potremo, che fa Combulteria : della quale ben fi hà ſaº cerrºtte

inditio bateuole, chefù nella ſudetta
Diocestdiçaiazzoia:

vn fito non molto fuori del cammino fatto da Fabio; come:ն:

da autentici testimonij intenderemo, Liuio adunque ha- siºne f2 =

uendo in vn fol giro di parole raccontata la conquiſta,fatta luºghi delle

da Fabio nel fuo viaggio delle tre città mentouate, nulla 2:4, 44

più curò di altro. Et in vero in quel luogo, ch'hora vien , “***

compreſo nella ſudetta Dioceſi di Caiazzo,nel tratto in cui Liui "

fono
icaſtelli,Aluignano,Traguni,& Atina,collocarfi Com- ts, to aotij

bulteria ben conuiene; la qualcaduta dal ſuo grado, diuen ·

the picciola
terricciuola,appellata.Cuultere.& variamente • •

Coultere . & vien deſcritta nella Veſcoual Bolla , altre volte

mentouata, del Santo Caiazzano Vefcouo Stefano ; nella

quale col racconto di tutte l'altre chiefe di quella Diocefi

fono ancora i nomi delle chiefe di S. Maria, & di S. Prifco

Ad Cuultere,alli quali precede il racconto delle altre chiefe,

ch'erano neſudetti caſtelli di Aluignano, & di Traguni; &

fegue il nome della chiefa di S.Lorenzo Ad Atina. Faffi di

più mentione di queſta Coultere nella Proclamatione del

mcdefimo fanto Veſcouo, per la quale non molti anni pri

XXXII Illa
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na della ſua morte (viſie egli nel Veſcouato per lo ſpatio

di 44 anni dall'anno 979 ) fi dolfe di alcuni vſurpatori dé”

beni della fila fede nel Capuano Concilio Prouinciale à

tempo dell'Arciuefcouo Paldolfo; della quale Proclama

tione fü dal noſtro Michel Monaco data alle ſtampe quella

parte, che nell'original fuo fi leggeua più intiera; ma in ,

quella, che in molti luoghi è rimafa dall'antichità molto

confumata,fi leggono leੋ parole. Curtem,& terras

Säffe Maria de Coultere,qua videntur effe in loco,quod dicitur.

-: Cornellu, pars moſtre fedis per triginta annos poſſèdiffè. Nè il

dimoſtrato fito di Coultere daquelche del fito di Combulte

-- . ria accennò Liuio,difcóuiene. Raccóta il medefimo autore

Νε, ή ° nel 1.e4 che poi nel feguēte anno lo ſtesto Fabio ad populan

à: dos agros,recipiendafque armis,que defecerant, vrbessproceſſit.

ria. Caudinus Samnis grauius deuaſtatus. optdavi capta: Compulte

ria,Telefia;Compfa, Fuifulæ, & Orbitanium. Ma quetta Con

pulteria nõ parmi la Combulteria,di cui fi e ragionato:nö ſo

Îamente per l'argomento, che farebbe affai leggiero, della

-, , , , picciola varietà de loro nomi : mà perciocheella era gia

ítäta conquiſtata dal medefimo Fabio nell'anno preceden

Er fe par fa te.Mà fenó furó più d’vna fola,il fuo nome deuerà qui ricõ

fºnºvn-fº--ciarfinell'altro primo modo, dal quale più facilmente pote

::::微 eller diſceſo quello di Coultere; & farenio alquanto più cer

:,: tiche Çombuiteria fu città del Sannio, & potraffi crederlo

* * * íteífo delle altre città di quel tratto, come accennaià die

tro. De’ſuoi Cobulterini intéder douette Plinio Secondo nel

fudetto catalogo delle città d'Italia della prima regione:;

· nella quale benche daAuguſto non fù deſcrıcto, nè il San

nio,ne gl'Hirpini, fù per teitimonianza del medefimo auto

Fe,deſcritta l'vna, & l'altra Calatia, & dipiù Alife, la qual

fermamente fù de' Sanniti. Mà di Trebola non s'induggi

più il ragionare.

TREBoLa Pensò AntonioSanfelice, il qual defcrifie la noſtraCam

sittà credu- pania in vn peculiar trattato,& la ſua opinione,benche egli

sa 霍:::::: nol dica;fa feguita dal Cluuerio, che di Trebularitenga il

:::::::::: fito, & in parte il nome vna picciola terricciuola chiamata.
dei cianis, Trentola, ch'è affai vicina al fiume Clanio da queſto Setten

non lontana trional fuolato; dalla quale verſo l'Oriente d'Inuerno fono

**** Wºla lontane, quafi divn miglio , le reliquie di Sueffola, & più
: : » : lIM
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in là, dopo pari interuallo,forgono i monti Sueffolani,&

piegando à Mezzogiorno,in moltą maggior lontananza->

in vn largo campo è Nola. Mà da queſto medefimo ſuo la

to, & verſo l'Oriente Eltiuo;per lo ſpatio inegualmente di

quattro miglia,è il monte Tifata. Recò il Sanfelice in pro

'ua del creder fuoi veltigi di vno antico Teatro,da lui vedu

ti in quelluogo,& gli applicò al Teatro della ſua Trebola;il

ual fitogli parue (& lo ſteffo giudicò il Cluuerio) che

uffe ſtato dimoſtrato anche da Liuio,quando diffe di Mar

cello, che da Calatia Volturno amne trafiesto per agrum Sa

ticulanum, Trebulanumq; ſuper Sueſſulam per montes Nolam

peruenit; & poi di Fabio,che da Cales, trangreſſo Volturnum,

Combulteriam,ớ Trebulam,& Auſticulam(ò vero. Faticulam.)

vi cepit.Mà effinon pofermente, che fe Trebola (per vfar le Per fallace

parole del Sanfelice) fu citrà Tifata, pertis in campi: il cam-:::::::::::
mino di Marcello non douette effere fuper Sueffulam per};}: con

|- - - - fcrit

montes: ma infrà Sueſſulam per plana Liuio adunque cometise,}:

auuertij ragionando di Saticola, colfuo compendioſo, per ne da 2:

non chiamarlo confuſo dire, fù cagione, ch'egualmente de' : *ntisº au

fiti, & di Trebola, & di Combulteria, & di Sáticola, &de'" -

viaggi di Marcello, & di Fabiofifulle tortamente giudica; E, A, a.

to • Sarebbe ben grande argomento quello del Teatro, fe il്:

Teatro fuste ſtato edificio di Trebola peculiare, il qual für:#:::::

quafi di ogni altra città comune ; fiche più tofto haueremo nºme. * *

à credere,che in quel luogo fù alcuno de'caſtelli,i cui nomi

Per la loro ignobiltà furono taciuti da Strabone ; poſciache ..

non farebbe gran fatto,che quei veſtigi,hora non più vedu-

ti, & dallo fteffo Sanfelice appellati. modicè extantia, fuffero

ſtati di altra più, ô meno antica opera ; & che da lui rifcon

traticol racconto di Liuio per la fallacia della fomiglianza

denomi.Trebula.& Trentola (inditio,che nó fuole effer fem

器 fermº)gli haueiferiputati di vn Teatro Parlò degli ha- Fa dett

itatoridiqueſta città èlinio secondo nel più volte citato ::::::::
catalogo delle città della prima regione d'Italia, & chia- i hele :

molli cognomine Balinienſes: forfe,diffeil Cluuerio, ad diferi-fà da altri

men alterius Trebule,quam in Sabinis commemorauimus, An- ::::::::

cor Tolomeo nó ofcuraméte ne regiſtrò il nome con l'altre ಓi:::

città mediterranee di queſta regione; & fe fi attenda l'ordi- 2 发 :#ްކޯޖ

ne fuo,la defcrifie fra quelle, ch'eran dila del Volturno. Le turno.

ᏗKᏗKX// fue
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fue parole in Latino fon queste. Campanorum mediterranea

... ciuitates. Venafrum, Teanum, Su{{la,Cales,Cafilinum Tychia,

Tolomeo il- Forum Poplij (queſte furono da quel lato del IllCÎltOllato

lustrato, fiume : le feguenti da queſto altro) Capua,Abella,Arella. Ne

Dous Schefà di quà del Volturao fù Hºci campo Trebulano : mentouaro

il cipe. Tre in compagnia di alcuni altri campi da Cicerone nell’Orat.

belano . 2 contro Rullo » che altra volta hò riferite, ragionando di

Çafilino ſe yenganobene offeruate; perciocheegi distinſ:
ín tre ordinii loronomi,ſecondo quelli de lorofiti,dicendo

de primi cāpi,ch'eran per la via Appia,& a fuoi lati.Albanus

ager est, Setinus Priuernas, Fundanus,Vefcinus, Falernus, Žier:

ans,Cumanu::Caſilinas audio Defecondi,ch'eran periavia ,

Flaminia. Ab aliaparte Capenas Falifcus,Sabinus ager, rem:

- - nus • Et degli vltimi,ch'eran per la via Latina: mà il fuote

ஃ fto, che nevolgati codici parmi effer mozzo, non ne dimo
# ** stra la distintiðne dagli ancedentis & forfe anche vièiidi

fetto del nome di alcun altro campo, da Roma men lonta

no,ınétouò queſti. Kenafranns, Allifanus,Trebulanus.Laonde

nè il Turnebo conbuona ragioneil riprefe, di hauer acc

piati queſti tre vitimi campi con quelli della feconda ferie,

HT:nº, qui fuperioribus annumerari potiùs debuere, ordinemq; confит
签 Paolo . dere videntur: nè men Paolo Manutio ben fece interpretan

黑:"*" do che queſto campo Trebolano fù della Trebuia,già ne'Sa
-tati-bini,fiche coniungi cum Reatino debuit. Al corfo deja via Laןנ

tina, diftefa, come ci fù eſpoſto da Strabene, chefierecaro

cicerone », à dietro, per Cafino per Teane & per Cales ben conuengo

$rrabone-o s no queſti campi:cio e il Venafrano l'Alifano, & il Trebola

:::iniºs: si moji primi due de quali non può dubbitarfi, che furono dal

::::" fuó finiſtro lato & che alquanto più remoros:cs:::::::
TI 3tis zo del fiume Volturno fù l'Alifano; il qual nondimenoар

::::::::: preſſo la medefima via Latina fù deſcritto da Liuion: #ff,

颁:: 26 raccontando il viaggio di Hannibale,quando daCapua

.2andò à porľaffedio in Roma, i cui dire da sið nel lib.Iާޣ::ޯބްޑ

le coile fra fàfeguito. Adunque apprestola medefima via,& fecondoi

tºlinopºſ medestimo ordine,offeruato negli altri fadetticampi, deue
* Fenºrba- remo di quà del Venafrano:& dell'Alifano collocarii cam

. "" eoT"boiano:fiche hauefiehauutoverfoocciděte Tcano,&

« , * Yer: Priente Calatia: quelle fopra la festavia:et

*** tanci oficio fuolato verſo Öriente; & dal fuo corſo

alquanto
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alquanto lontana. Diffe Liuio nel lib. 22. che Hanníbale per

Allifanum,& Calatinum, & Calenum agrum in campum Stel

latem deſcendit, all'hor che parue poi da Fabio ad Cafilinum

obfejs.Et del medelimo fuo cammino ragionando Polibio

nel lib.3.appreſſo il ſuo interprete,fGrifle nel feguête modo.

Annibal exercitum è Samnio per anguſtias Eribiani collis de- Polibio ri

ducit. castra ad Volturnum amnem ponit ; qui diffos campos di- fcontraro

uidit; & caſtra ipfa ex ea partesqua Rama fita eſt,babebat. Ha-蠍 讚°

uea egli deſcritti i campi dellä noſtra Campania ; & detto :.

parimente hauea, che tres tantum aditus habent, peranguſtas, stratº.

atq; difficiles: vnum à Samnio (queſto era per Qạudio) fecun- -

dum ab Eribano (per lo quale paſsò Hannibale) tertium ab

regione Hirpinorum;cio è per Auellino.Mà fe il campo Tre

bolano di Cicerone fù di quà di Alife nel tratto del Calati

no:io non dubbiterò, che non già. Eribiano.fù dirittamente

appellato da Polibio il fudetto ſtretto paffo, mà. Trebolano.

da la fua vicina Trebola. & non da. Eribano. nome appreſſo

ogni altro autore antico del tutto ignoto. Nè fimilmente » Liuio nota,

dubbiterò, che nel racconto di Liuio,ỏ manchi il nome del tº di liuo

Trebolano campo.ò vero,ch’egli ſtudioſamente il tralafciò,醬

er non moltrarfi,di trafcriuere la hiſtoria di Polibio nella få bono િ
ီ|ိ pur fece; parendogliforfe, hauerlo anche in que-fiutato,

fta parte ſuperato di diligenza con la fua più minuta de

fcrittione di quel viaggio di luogo in luogo ; dal quale per

altro fuo mal talento,(benche il Cafaubono prende la dife

fa di Liuio, delche non poffo trattar intieramente in queſta

luogo)altre volte fenza veruntitolo, & nel lib.30. non con

altro,che di ſcrittore da non diſpreggiarfi, fü mentouato il , , ,

fuo degniſſimo nome ; doue ben farebbe conuenuto, che l' . . . .

haueifelodato in affai nobil modo ; poſciache egli tuttauia ...

del fuo dire iui tenne conto, il quale hauea affermato, che il

Rè Siface era ſtato condotto nel fuo trionfo da Scipione,

mentre altri hauean detto, ch'era morto alquanto prima- i . . .

delche parmi, che con molta ragione già l'accusò Fuluio :9:

Orſino;& che Gerardo Giouanni Voffio nol difendabaſte- :* ಸಿ?

uolmente,dicendo nel cap. I 9.del lib. 1. degl'Hiſtorici Gre- fiutat o.

ci, che poſſumus id xara at 78 rita intelligere. Percioche qual

modeltia gli era bifogno víare verfo vn morto già di molti

anni?Mà l'emulatione fi apprende verfo de'morti ancora- .
2☾XXII G g g Non
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Nondimeno fia di ciò pure quelche altri più voglia, farà

certamente vero, che Trebola fù nel tratto di Calatia verfo

la Campania; laonde l'adito, per lo quale da quellato qui

'poteua entrarfi, fù da Polibio appellato. Trebolano; al qual

non penfo,che temerariamente queſto nome negar deuere

mo; fiche il Trebolano campo di Cicerone, come da quel

fuo racconto miparea douerfi conchiudere, farà ſtato fra.»

siehe.Tre Calatia,Teano,&Cales. Aqueſta così manifeſta certezza.

皺: non altro può mancare cheivede:Trebola nelfoproprio
: :h; fito. Mà fe dopo tanti,& fi manifeſti fegni, chen'hò recati,

Fora de:, andar vorremodfetrola fomiglianza denomi;& dietro an

Treglia:nel cora a’veſtigi,rimafi d'vna antica città nella fudetta Gaiaz

!“ Piºreſ di zana Dioeeſi,nella regione denominata da vn fuo principal

“***: castello. La Baronia di Formicola facilmenteviperueniremo.

Hui in vn luogo, ingombrato da ruine di edificijantichi, il

quale alquanto più di Calatia, & del dimoftrato fito di

Čombulteria, è vicino alla Campania, piegando allato Oc

cidentale, & volgarmente fi appella. Treghia. & Treglia: io

nfo, che fù la Trebola, che andiamo per quelcontorno ri

cercando; ilche fe non fia vero, nè Ciceronepotrà hauere »

contro delTurnebo,& contro del Manutio difefa veruna:nè

riconciato rimaner potrà il corrotto teſto di Polibio, già

dal Cluuerio creduto priuo di ogni aiuto.Mà conuien,che »

la mia emēdatione fia vera per ogni modo,& che Liuio,co

me hè auuertito più volte, habbia defcritti i fiti,& di queſta

città, & di Combulteria, & di Saticola,con ordine confufo.»

& turbato. Nel reito Plinio Secondo, mentre ragiona nel

1 esivisi cap 6. del lib. 14. devini nobili,hàquete parole. Campania
Trebolani nuper excitauit nouis nominibus auttoritatem,fiuè cura fiuè ca

farono leda-fu. Adquartum à Neapoli lapidem Trebellicis : iuxta Capuam

i ti f'! * Caulinis;& in ſuo agro Trebulanis:alioqui ſemper interplebeia:

:„:: et Trifoliui: gloriata.Nel qual dire nó é verundubbio ch'egli
intefe devini Trebolani dellafudetta Trebola;fiche parrebbe,

ch'haueffe attribuita quella città alla Campania paleſe

mente-Maio vorrei,che fi attendeffe, che Plinio in diuerfa

maniera métouò il luogo, in cui nafceua il vino Trebolano,

che il luogo del Trebellico, & dei Caulino; perla qual coſa

parmi, che volle dinotarci vna certa ſpecial defcrittione del

Trebolano campo, il quale men propriamente, che gli altri

- dục



zo r, у с о к у ө. Н. 419 . -

duefudetti luoghi alla ſua vicinistima Campania conueni- Me ». ***

ua; &io già diffi, che Calatia, &l'altre città di quel tratto ::::::::"

furono in ambigui confini,della noltra, & della proffima- ְי

regione de Sanniti.Altri,forfe-credendo,che il vino Trifolino comprej 4:

naſceua nel luogo fra Minturno, & Sinuetia,chiamato. Tri ſuoi confiri.

fano; il qual fecondo lofteffo autore, douette appartenere º „... .

al Latio nuouo, potrebbero ſtimare, ch'egli con la medefi- Plini?....Şe:

ma licenza haueffe,& queito, & quel vino alla noitra Cam

pania,per la molta vicinanza de fiti,attribuito. Mà io non : ဒွါ် fmente

prenderò à far contraito» ſe Galeno, il quale nel cap.3. del con fe stef.

Îib. 1. del Metodo ragionò di vna certaforte di conferuaril to, &con

vino lungamente, da lui veduta offeruarfi, come hà il fuo ನಿ:: ri»

interprete,in Italia,inagro Neapolitano, ø Neapoli vicinocol-"º"

le,quem Trifolinum appellanttfedico,poffa hauer detto, effer -- »

quel colle vicinoNapoli, il qual farebbe ſtato di là di Si

nueffa à Trifano.Nè men voglio préder cura,fe lofteffo Pli- -

nio habbia qui parlato del vino Trebolano in compagnia-s ""

di altri noftrivini:come anche nel cap. 2.del lib.31.fra altre

noſtre acque mentouò le Venafrane:quantunque nel cap-5»

del lib.3. haueffe detto di Sinueffa,che hinc felix illa Campa

nia eſt : laonde Venafro di molte miglia ne reſtaua fuori

Dirò ben queſto, che Tolomeo, non hauendo attefo nella º Tolomee

deſcrittione de confini di queſta medefima noſtra regione ilustrato:

quelli de'Promontorij di Sinueffa,& di Sorrento,& demóti & da Stre

degliOfci,& de'Sãniti:comefe Strabone:màquellide'fiumi, 22:8:
Liri, & Sarno, numerò fra le fue città Venafro; per la qual醬 dia

maniera ancor conueneuolmente potè fra loro collocar R

Trebola;come non fece Polibio,il quale nel lib.3. diffe, effer

da quellato i Caleni,& i Teanefi: non già i Trebolani.

Hora accioche meglio s'intenda il ſudetto cammino di ann, mae:

Hannibale,quando egli venne la prima volta nella Campar mbai, melia

nia, faràbene dichiarare, qual fù quel monte per lo quale-º campania--

hebbe à difcendere, per feruirmi del motto di Polibio, in , per tº wºnte

queſto chiufo Teatro,& nel campo Falerno,doue fù affedia-# :发

to dal fudetto Fabio;di cui diffe Liuio nel lib.22.che cum fa- ##öË:

tis firet, per eaſdem angustias, quibus intrauerat Falernum dair altro .

«grum rediturum,Calliculam montem,3 Cafilinum occupat mo-TRäB9L4

dicis præſidijs - ilche giouerà ancora, accioche fi fappia,in- "º.

qual guifa Marcello prima,& poi il medefimo Fabio varia
XXXII G g g 2 FIlCil[C
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mente da Teano, & da Cales per Calatia,per Combülteria;

& per Trebola; & pergli loro territorij ; & apprello poi,ha

uendo effi varcato il Volturno, per Saticola, & per lo fuo

campo, fi conduffero,I'vno in Nola, l'altro negli alloggia

menti Claudiani : Et già parmi,che affai facilmente poïa »

. . . conofcerfi, che Liuio chiamò. Callicola.con la medeſima fu

, ' ' detta emulatione quel monte, che da Polibio eta ſtato ap

pellato.Trebolano;laonde,benche non cipiacede feguire la s

etimologia di queſto Liuiano nome , penfata dalnoſtro Mi

chel Monaco,che fulle ſtato detto.Callicola. dalla vicina cit

J: 1" ale de tà-Cales: farà egli nondimeno ſtato quel monte,che comin
Calés皺 ciando dal ſuo lato Settentrionale;st diftende in molti collis

:: minori, & minori verfo Mezzogiorno final fiume Voltur

aiuiaeua ſi no;fiche diuideua per Oriente queſta parte di quà del terri

fuo territe- torio Caleno dal Trebolano; & da quel lato in quel modo,

#º # 4 el da questo in quetto altro ne veniua appellato Trebolano. Aมื้อเ# Tre- queſto monte effendo peruenuto Hannibale, il qual crede

. О012e - - - -

uafi, effer condotto dalla fua guida in Cafino, come hauea

deliberato, cum montibus, dille Liuio fluminibuſque claufans

regionem circumſpexiffet, vocatum ducem percunstatur; vbi ter

rarum effet. Cum is Cafilini eo die manfurum eum dixiſſet, tàng

demàm cognitus eſt error , Ğ Caffinum longe inde alia regione

effè.Cafilino era appreſſo al fiume Volturno; & già quel Car

taginefe dopo hauer trafcorſo il campo Alifano, & quello

di Calatia, vi era peruenuto molto vicino ; ne gli reſtaua

, , , altro ſpatio,che quello del campo,mentouato da Liuio nel

9 , l'vltimo luogo, cioè del Caleno, ch'efier doilea di quà del
窟Bor·+ predetto monte;fiche hauendo egli alla finiſtra mano il me

% defimo fiume, rimirar poteua di lontano il fiumicello Sao

d., quello ne, & gli altri monti, che cingeuano la Campania da quel

della Baro- lato. Adunque certamente il monte Callicola, òil diremo

::::::::::* Trebolano, frá Trebola, & Calcs, fu quello,ch'hora diuideil

:::::::::: preſente territorio Capuanodai territorio della Baronia di
Paſsò per i - - } - *-, -7- ☾ - -

zilizó fa, Formicola; & l’anguito pafio Trebalano fù nel ſuo vltimo

soºs , fra º colle,chiamato Triflifto, che al Volturno fra Caiazzo, che »

:::*º: fù Calatia,& Capua,doue fù. Cafilino,fouraſta. Queſto fief

+ * fo cammino nell'oppoſto modo haueano, forfe, deliberato

:1: fari Sanniti,volendo far ritorno nel Sannio, dopoche hebmato, Trıflı- - - -

ber depredato il campo Falerno , delche parlò Liuio nel.ں،!

- º lib.

Liuio illu

ftrato.
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lib. Io, così dicendo del confole Lucio Volunnio, Inquire4

do cognoſtit,ad Volturnumflumen federe hoſtemsinde tertia vigi

lia moturum iter in Samnium effè. Nè altro cammino,come »

anche notai à dietro, tennero quaſi dopo vndeci ſecoli il

Beneuentano Principe Guaiderifio , & il Greco Bailo Gre

gorio,i quali per Caiazian(ch'e Caiazzo) sieopolimque(città

collocata nel predetto eſtremo colle di Callicola,detto Tri

flifeo.) aduentantes, ab Occafu iuxta vrbem Capuanam(douez

già era stata Cafilino)refederunt.Må il Cluuerio,& prima di

Îui Biondo,i quali,nề videro qual fulle potuta effere l'emen

datióne del corrotto luogo di Polibio, nè di Trebola ço

nobbero il vero fito, defcriffero il cammino di Hannibale »

da Telefo nella Campania per Alife, non già dal lato di

Caiazzo verfo:Oriente & verfo Mezzogiorno dalla deſtra.»

riua del Volturno: ma dal lato Settentrionale, &dall’Occir

dentale,verfo Teano,& dallà finiſtra riua delSaone; hauen

do creduto Biondo, che il Callicola fù quel monte,che forr

genel campo nella Teaneſe Diocefisappellato.Caianello-pre

fone l’argomento dalla fomiglianza de'វ្យែ
che il più antico nome di quel campò fà Patenara delche »

altroue.Et il Cluuerio fi perfuafe, che il Callicola fuitidiu

gum,quod ab Maffico monte,& Sauone amne fuprà opidum.Ca

rinola.Ø locum. Torre di Francolife. verfus Volturtium flume n

tendit ; ma quel monte non vi giunge di molte miglia,per

uenendo folamente à Calesidal cui oppoſto lato Settentric

nale comincia il Callicola, da megià deſcritto, il quale al .

Volturno peruiene:così dico hauendo egli creduto del Cal

licola pensò ancora, iuxtà stauonis leuam ripam faltum, id est

Ma alcuni

l'han credu

to de la di :

Teano : ey

altri di qua,

* *

angustias, tranfife Annibalem. Mà già da quelche fi è detto con varie-,

in via di Polibio,& diLiuio rimangono queſte loro opinio; y welte_

ni manifeſtamente, & baſteuolmente rifiutate , Ben di effi /ºººaeneao

io non poffo farsche molto non mi marauigli, percioche »

credendo di hauerfi prefo Liuio per guida , ne rimafero

al contrario modo, che Hannibale dalla fua, cioèper lor

exке,

Biondo, &

falſo intendimentosingannati. Hauea Liuio raccontato,ef- ":

ferfi fatto quel cammino per lo campo di Calatia,& per lo rifiutati,

Caleno, & hauea taciuto del Teanefe; per lo quale,in loro

opinione,hauerebbe Hannibale hauuto neceſſità di paflare,

laonde per qual cagione effendo quel Cartaginefe perueuu

ХХХII - - to
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:

to al fudetto monte, in cui giace la Torre di Francolife » »

trafcorrer poi ancor volle final Volturno, & à Cafilino, fe

guendo il mal prefo cammino:Caſtris communitis(fon paro

le di Linio,al cui dire,& al dire di Polibio gli poſe alla riua

del Volturno) Mabarbalem cum equitibusin agrum Falernum

predatum dimiſit.Vſque ad aquas ſinueſſanas populatio ea per

menit.Certamente farebbe potuto rimanerfi nello fteífo luo

go,& molto più da vicinefardepredare quel campo.Et per

qual cagione ancora più tolto non rientrò nel tralafciato

viaggio,ch'hauea deliberato,verfo Cafino, doue à dirittura

il cõduceua lavia Latina"? Ma nè hauerebbe potuto dir Li

uio,Caffinữ longe inde alia regione effe:fe da lui non fuffe ſtata

fatta maggior perdita,che di quattro miglia,quãte fene cő

tano dalia fudetta Torre di Francolife à Teano; per la qual

città da Telefo in Cafino conueniua paffarfi, cöme ne di

mostra Antonino,deſcriuendola viasche per l'oppoſto mo

do menaua da Roma in Beneuento il cui corſoper quelche

à noi appartiene, è il ſeguente:

• Саfºnнтј.

Venafrum M.P.XVI. .

Teanum M.P.XVIII. * -

* Allifas M.P.XVII. |

Telefiam M.P.XXV.

Beneuentum M.P.XVIII. -

Mà il Cluuerio,& parimente Biondo,furono ſpinti alleloro

opinioni dalla impetuofa ſcorreria di Maharbale,il quale º

effendo trafcorſo in quelprimoarriuo finalle acque Sinueſ

fane,lor diede à penfare,che i Cartaginefi entrarono da quel

medefimo lato;come anche parebbe di poterfi raccogliere

dal feguente dire di Liuio. Vt verò ad Volturnum flumen ca

fra funtpofita, exurebaturque amoeniſſimus Italiæ ager, ville

que pagimincendijsfumabant;periuga Maffici montis Fabiodu

cente,propède integro orta est feditio. Et da quell'altro. Vt in

extrema iuga Maffici montis ventum eſt (parlafi del medefi

mo Fabio,& del fuo effercito) hoſtefque fub oculis erant, Fa

lerni agri, colonorumque Sinueſe tetta vrentes, nec vlla erat

mentio pugne. Spestatumhuc inquit Minucius,ad rem fruendam

oculis, fociorum cædes , & incendia venimus ? Di quà in vero

Biondo fù perfuaſo , che Calilino, dalla quale non lontani

Hanni
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Hannibale poſe gli alloggiamenti, fiù molto vicina al mare, ºnde ate

:&al noſtro cafale, chiamato. Arnone. dal qual luogo alls.»数 ே #

acque sinuestane,& al Maffico,nella cui fommità Fabio di- ಶ್ಗ :്l

mórando col ſuo effercito? hauea ſotto gli occhig'incen is asaléans

dij del Falerno,è l'interuallo foldi poche miglia.Mànè Ca- aeque sings

filino fù in quel fito:nè il Cluuerio hebbe di ciò lafteffa opi- :::: an

nione di Biondo: nè le fudette acque,al parere di effo Bion-::
do, come ſpiegai ragionando di Sinueſia,furono quelle de’ -

famofi fuoi bagni à canto al maré, ma altre fra terra, che » Biondo, &

naſceuano fra Čafilino,&Sinuesta,da’lati della via Appia-º ; il Cluuerio

per la quale Maharbale trafcorrer douette tanto innanzi di nuouori

in quel prime giorno: nè ſaccheggiando i Cartaginefi il"

Falêrno sù gli occhi de'Romani,haueano altroue gli allog

giamenti, che in Cafilino,doue dimorarono pergran Parte , .

dell'Eſtate,& dell'Autunno diquell'anno.

2XXXIII. Campo Stellate, il cui nomefà preſo in più

modi. Dalquale nonfà denominata la Romana •

Tribu.Stellatina-Gales città, detta altrimen

ite. Caleno diuerſa da. Calinolo.eittà

nuoua. questa fondata da Longo

bardi: quella dagli Auſoni.

Majofenza effermi partito daļmedeſimo monte Calli-n „
cola, dal quale Hannibale rimiròla inferior regione, monti-##:;.

bus, fluminibuſque claufam ; &poi per Calenum agrum in Tg dila del

campum Stellatem defendit: hò facilmente potuto contem- fiume Fol

plare quelche egli vi operò;&hora col fuo effempio difcen

derò nel campoŝtellate, differendoalquanto di ragionare :::::::::

del Caleno, per non diuiderlo dalla ſua città Cales, la qual Faleras,”

fù verfo Settentrione alquanto in difparte dal cammino,che

tenne quel Capitano, & che hauerò anch'io à tener col di

re. Pofe Hannibale i fuoi alloggiamenti appresto il Voltur

no, non lontani da Cafilino dallato di Roma; fiche dallo

:fteffo lato, molto vicino al medefimo fiume, & alla mento

tuata città,douette eflere il cãpo Stellate,il qual,che per altra

parte fulle ſtato congiunto, & col Calenó, & col.Falerno:

ſenza ch'io l'ammoniſcarpuò apparire da recati racconti di

- -
Liuio
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D4, alean– Liuio allai bene.Biondo,il qual pensò, che il mõte Callicola

#::::: ca fu dila di Teano & che gli giaceua à piede il campo hora.fcrittore fà dettó. Cai |- - • v. -

creduto di la etto.Caianello. il quale畿 altro più antico nomę , fpctiعبو

di Teanº co volte da Leone Holtienſe, viene detto. Patenara:congiunta

aperto erro- mente fi perfuaſe,che lo ſteſſo Caianello fù lo Stellatē. Def

*** * * * qual fuo doppio errore,nato da quel primo,& già baſteuol

ந:* ... mente rifiutato non douendo qui aggiunger altro:hò ben

" da marauigliarmi, in qual maniera hauelle egli potuto ap

::: prendere, che Hannibale per Calenum agrum,il qual era di

Eenen pà qua del Teanefe, in campum Stellatem defendit: Schifò que

bene alcun ſtofcoglio il Cluuerio,mà fimilmente ſeguendo la fua opi

altrº: de: nione del fito di Callicola,defcrifie lo Stellate dal lato Set

燃::: tentrionale del ſudetto monte, in cui giace la Torre di
#": Francolife.Le fue parole fon queſte, Porrò claudebat à Septë

life. trionibus Falernum agrũ Callicula mons;vltrà quem ſtatim erat

Stellatis agerfine campus. Nė fi auuide (per nè men ripetere

quelche cốtro divna tal fua opinione fi è ancor detto) che

daua più manifeſtamente in vno altro fcoglio non minore ;

cioè,che Hannibale paffando in Cafilino,farebbe afceſo dal

cãpo Stellate nel monte Callicola,all'oppoſto di quelche da

Il Cluuerio Liuio col rifcontro di Polibio ci fù efpoſto. Mà egli in vero

rifiutato,& nő par,ch'hauefferitenuto bene å mente i fiti di queſti luo

စ္တပ္သို႕சு" ghipofciache diftefe il fuo Callicola final Volturno, & al

tione. trauolta collocò lo Stellate,non di la del medefimo malap

prefomonte: ma di quà,& frà Caſilino,& Cales; mentre »

prendendo à ragionare di queſta città, fcriffe nel feguente

-" modo. Porrò vltrà Cafilinum, & Stellatem agrum, eſt opidum

. . . . vulgari nunc vocabulo. Calui id antiquitùs dicebatur. Cales. Se

più tolto non diremo, che dopo di effer traſcorſo di vno in

altro errore; fentendo ſtringerfi da contrarijargomenti va

cillando col penfiero, & i monti, & i campi d'vno in altro

luogo egualmente trafpiantaua- - |

::":::" Veggio ioperaltro poterfi credere, che nè menglianti
cbe detti. - - |

Sellati: nel chi in vn fol modo dello Stellate habbian parlato;parendo»

nuwero del che alcuni confufero ſcambieuolimente il fuo nome,& i no

pià da aleu- mi devicini campi;& che altri il riputarono nome comune

:,:., de campi nobilis&difecondità lodati.Fra queſti inuero po
":::::: trebbe collocarfi Silio, il quale nel lib. 11. introducendo i
a, qaag 4, trebbe colloçarlı Silio, il quale nel lib. 11, introducendo

la te voi Capuani: che menauano Hannibale per la loro città, così
{ሠፖኣ፡ መ. hebbe à dire. - - » Мол



D I S C O R & 0 II. 415

}

–Monſtrant Capitolia celfa,

,Stellatefquedocent campos, Cereremque benignamעי

Il qual, forfe, non per licenza Poetica vsò queſto voçabolo

nel numero della moltitudíne:mà per alcuna ſua proprietà: Silio , ille

non hauendolicenza i Poeti,di traſportare i campi da luo- ":" in più

ghi loro : & egli hauerebbe portato lo Stellate di quà del “

Volturno appreſſo al muro di Capua ; fiche, s'io non erro,

intender volle de'larghi , & di fertilità altamente lodati

campi dall’vno, & dall’altro lato del fiume, laonde ancor

con quellageneral metafora Cereremque benignā, ne eſpole se, gr., ,

la loro ſteffa lode:fe pure fotto quel primo nome non intefe :烈:്.

diuifamente de'campi di quà del Volturno,attià paſcoli;del latiuo :::::

qual fuo fignificato ragionerò poi;& fotto queſto altro non ir ſpecialme

dimoſtrò i campi atti alla coltura.Per la fteffa maniera egli : # 44°
col nome del Capitolio nel numero del più volle ancor di- :la berbo

notare i nobili,& alti edificijde'Capuani,& nõgià il lor pro-"

prio Capitolio,il quale per teltimoniáza di Suetonio nel cap.

4o. dei lib.3. che porge lume al dire di Tacito nel lib.4. de

gli Annali,fù edificato nel tempo di Tiberio,& dedicato di

fua mano, trafcorſi dal venir di Hannibale in Capua più di

ducentoanni.Ne penſo io,che il noſtro Gio:Battilta Åtten- Gio: Batti.

dolo nella Oratione, che recitò nel funerale, celebrato in , fta Attếdo.

Capua nell'anno 1567. per la morte del Principe Carlo di lº ilustra
Auftria, hauerebbe detto in riguardo del luogo, in cui egli :& rıfcő.

oraua. Di quà tu vedi il campo Štellate che continua primauera ::"*4 p 3 a Primauera Silio.

33

riferba:i campi Leborini di là: fe del proprio Stellate,ch'era di

là del fiume,haueffe parlato: hauendo nel reſto di quel dire

fermamente intefo del proprio campo Léborio,ch'era di là:

cioè dalla noſtra città piu lontano,& vicinistimo à Cuma,

& al mare,che fà detto Leborie da Plinio Secondo,come fi è

dichiarato al luogo fuo . Et certamente non può in altra-s

guifa accettarfi queſta deſcrittione fattane dall'huomo,for

nito d'ingegno,di fcienza, & di erudition grande ; il quale

hebbe in coſtume,di chiuder ne’ſuoi cóponimenti péfieri nõ

, volgari; & qui vsò, forfe,quel nome in vn largo ſignificato,

credendolo difcefo dalla voce. Stella . la qual fignificare ait :

Atheius Capito,riferito da Feſto,letum,& proſperum. Et fe »

il campo Leborio , nobiliſſimo per l'agricoltura,fù à lui il

campo di là:il campo Stellate, di quà, gli farà ſtato quello,

2KXXIII - H h h ch'ho
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ch'hora fi appella. Il Mazzone delle Rofe.& affolutamente.11

Mazzonèherbofo più di ogni altro, il quale continua Prima

uera riferba.& ne ragionerò nel Diſcorſo feguēte,fiche cam

minerà del tutto pari la fua Siliana imitatione. Mà fe nord,

mi fi accetti,che pofia hauer parlato con queſti fentimenti,

conuerra,ch'egliò pure chiunque altro fü à lui di quel dires

l'autore,habbia prefodoppio fcambio,hauendo traſpiantato

il campo Leborino di là, lo Stellate di quà, ne’ loro oppo

fti fiti; pofciache ne mentouò per cagion di honore il no

Scipione_; ſtro Scipione Zanelio, di cui è蠱 lungamente atteſe

:ஆ:: à ſcriuere delle noſtre antichità.Mà già alcuni anni prima.»

12.По il Volaterrano ſenza recarne altro argomēto,che il fuo folo

tati. dire; percioche, forfe, la medefima opinione douea à quel

tempo effer molto comune,hauea diuolgato nella fua Geo

grafia,che lo Stellate fù il fudetto campo: quem hodie Maro

Et appref, nem accele vocant Fra gli autoripoich'alle volte confufero

alcun altro infieme lo Stellate,& i ſuoi vicini campi,fù manifeſtamente

#:: Linio, appresto del quale con molta fingolarità leggefi più
##: "" frequentemente, che appreſſo di ogni altro,il fuo nome: ef

šteliate,det fendo nel reſto ſtato mentouatoda Cicerone nell'Orat. I. &

Falerno,és nella Orat.2.contro Rullo,da Suetonio nel cap.2o.del lib.I.

份岛贤 da Giulio Obſequente nel libretto de Prodigi & finalmen

Jer:# te da Feſtosi qualitacendo del ſuo fito, ne diler varie altre

varij raspi. coſechead yna ad vna aloro opportuni luoghi fi estamine
ranno. Diffe Liuio nellib.9. che nell'anno del confolato di

Lucio Poſtumio,& di Tiberio Minucio,in campum Stellatem

agri CampaniSamnitium incurſionesfaffe.delche ragionando

Diodoro Siciliano nel lib.2o.chiamò Falerno lofteffo cam

Liuio, & po. Posteà (così hà il fuo interprete) Samnitibus Falernum

Piodoro si agrum depopulantibus profeffi funt confisles aduerfus eos. Mà

:"º" fi riſponderà che per lá loro vicinanza furono comunialľvn
l« campo & all'altroquei danni:nè io altro voglio,chequeſto;

fiche per la ſteffa cagione habbia ancor Liuio vfati fcam

bieuolmente i loronomi. Si vada offeruando cioche egli

Liuio illu- ferifenellib. Io che Samnitiữ legiones,tum partim App.Clau

strato in più diu: Prætor partim L.Volumnius Proconfulfequeretur,in agris

luoghi · · Stellatem conuenerunt. Ibi ø Samnitium legiones omnes confi

####Č Appius,Volummiuſq; cafira coniungunt. Pugnatum in

fillimis animis. Et ch'effendo rimafi vincitorii Romani,

douea
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douea chiamarfi felix annus bellicis rebus purquello,uelquale

Samnites in Sentinati agro, Pelignis, ad Tifernum, Stellatibus

campis, ſuis ipſi legionibus,miſti alienis, ab quatuor exercitibus,

quatuor ducibus Romanis ceffuerunt . Nel qual dire vsò va

fiamente il nome dello Stellate nel numero del meno,& in

quello del più,non hauendo nell'vn modo, & nell’altro vo

' luto dimoſtrar egualmente lo Stellate folo. Scorgefi pari

mente queſta meſcolanza di nomi nel ragionamento, ch'

hauea fatto anche de'Sanniti nello fteflo libro alquãto pri

ma,dicendo. In Samnio noui exercitus exorti ad depopulandos

imperiº Romanifines per Veſcinos in Campanum, Falernumque

agrum tranſcendunt;ingenteſq; predas faciunt Volumnium ma

gnis itineribus in Samnium redeuntem, fama de Samnitium

exercitu, populationibuſque Campani agri, ad tuendos focios

conuertit. Vt in Calenum agrum venit, & ipſe cernit recentia

cladis veſtigia, & Caleni narrant, tantùm iam prædæ hoftes tra

bere, vt vix explicare agmen polfint. Percioche quantunque »

in queſta narratione non mentouò lo Stellate per queſto

fuo proprio nome,mà per quell'altro più vniuerfale di cam

po Campano. comedichiarerò hor hora: vedefi nondimeno,

. che non fece veruna differenza fra lo ſteflo Campano,ch'era

lo Stellate,il Falerno,& il Caleno:campi fra loro vicini;i qua

li appellò poi col comun nome di. Stellati. nel numero del

più, defcriuendo l'altro fudetto vittorioſo combattimento

de'Romani in quel feliceanno co'Sanniti. Oltre ciò egli,il

qual ci diffe, che difcendendo Hannibale per lo monte Cal

licola nel campo Caleno, peruenne nello Stellate : irf“tutto

il reſto di quel racconto non mentouò lo Stellate più mai;

må in ſua vece vsò fempre il nome del campo Falerno:vfato

da ogni altro,il quale di quel fatto habbia ragionato. Le » -

fue parole,che à ciò appartengono, fono ſtate recate à die- Liuiº:ºli:

tro in varie occaſioni;&fi riporranno anche di nuouo,doue :蠶

farà opportuno. Mà Polibio diffe appreſſo il fuo interprete #แom 常

nel lib.3. che Hannibale proficifci Capuam, & in Falernum rifcontrati.

agrum deſcendere decreuit. Et poi ragionando di Fabio. Vt -

verò Falerno appropinquauit, tantummodò in iugis montium

oftendit exercitum. Et di nuauo pur di Hannibale,ch’era via » -

fuggito. Annibal hoc afiu anguſtijs Falerni agriliberatus, tu

rioribus in poſterum ad caſtrametandum locis elettis,hybernis lo

XXXIII . H h h 2 Cl4 772
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cum quærebat. L'Autore degli Huomini Illuſtri ſcriste di Fa

bio,che Annibalem in agro Falerno incluſit. Nề Silio, che nel

lib.7.ragionò de' medefimi auuenimenti, mentouò giamai

- altro campo,che il Falerno.Siche io giudicherei,che nume

Pliniº Sec. rando Plinio Secondo nel cap. 5. dellib.3. fra nobili campi
ಸಿ. di Campania il Westino,& il Ceditio (così già dimoſtrai,do

itrato.” uerfi riconciare i vocaboli. Setino, & Cecubo) il Falerno,& il

. Caleno, tacque il nome dello Stellate, ch'era nel medelimo

tratto;hauendolo nella fteffa maniera compreſo fotto il no

me del Falerno ; fe pure nol tacque per lo ſuo non molto

Giulio Ob. nobil pregio, delche ragionerò di quì å poco. Giulio Obſe

{equente il- quente ancora douette, forfe, vſurpar I'vn nome per l'altro

"tratº in quelle parole. M. Acilio, C. Porcio Coff Pompeius Eluius

- eques Romanus aludis Romanis cum in Apuliam reuerteretur ,

in agro Stellate filia eius virgo;equo infidenssfulmineista;exami

mara eft. Percioche quel Pompeo douea far il ſuo cammino

per l'Appia, che da quel lato era diftefa per lo campo Fa

ferno,come fi dimoſtrerà poi:fe più toſto diuidendo la ſtef

fà via il Falerno dallo Stellate, non potea dirfi con egual ra

il med gione, che il ſuo cammino, faceuafi per l'vno, & per l'altro
: f # campo. Col comun nome di campo Campano chiamò poi

fà dette col Liuionon vna volta fola, al parer mio, come auuertij à die

f, o pà co- tro, queſto campo, che propriamente fidiceua. Stellate: nè

"*" ":" già per cagione, ch'egli era nella Campania, per la qual ina

ੰ niera diffe nel lib 9.In campum Stellatem agri Campani Sam

’ mitium excurſiones faĉie:pofciache ancor à queſto modo era

Liuio illu Cấpano il Falerno:& egli gli diſtinfe;mà per effer del domi

ftrato, nio de'Capuani:métre il vicino Falerno a'medefimi Capua

ni già tolto,era in potere de'Romani. Adúque in quelta al

tra,anche alquanto larga maniera,appellò colcomun nonie

di Campano lo Stellate, dicếdo nel lib. 1 o. che in Samnio noui

exercitus exorti, ad depopulandos Romani imperii fines per Ve

fcinos in Campanum,Falermumq; agrum tranſcendunt. Et nel

lib.22. introducendo Marco Metilio Tribuno della Plebe à

dire, ch’Hannibale faccheggiato hauea Campanum, Cale

numq; & Falernum agrum fedente Çafilini Diffatore. Et for

fe ancora defcriuendoci nello ſteſſo libro il fito di Cafili

no,che Volturnoflumine dirempta, Falernum à Campano agro

diuidit ; alla qual città la via Appia con dirittistimo corſo

da

-

|
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da Sinueffa conduceua, diuidendo, come accennai non è

molto, & più largamente dirò apprefio , il Falerno dallo

Stellate,da lui già altre volte appellato.Campano. Scrifie egli

in vero nella ſtefia narratione,che Hannibale caſtris commu

mitis (alla riua del Volturno, percioche foggiunfe, che ad

Volturnumflumen caſtra funt pofita).Maharbalem cum equitibus Liuio notas

in agrum Falernum prædatum dimiſit.Siche il Falerno (effen- : & illu:

do da lui ſtato anche vfato queſto nome in più di vn modo) "*"

giungeua, & non giungeua al Volturno, & à Cafilino; la

qual città fecondo la medefima ingoftanza di dire diuide

ua i fudetti campi , & propriamente douea hauer più vici

.no il campo Caleno, per lo quale Hannibale dal Calatino

era difcefo nello Stellate:Non poffo ancora effer ben certo,fe

pur Liuio nellib.8. col medefimo comun nome intefe fimil

mente dello Stellate,ch'era di là del Volturno,congiunto al

Falerno: ò vero del più riftretto campo Campano, ch'era di

quà, parlando di Palepoli, che bec ciuitas cùm fuis viribus,

tùm Samnitium infida aduerfus Romanos focietatefretafiuè pe

fiilentia,que Romanam vrbem adorta nunciabaturfidensimulta Il quale fè

hoſtilta aduerfus Romanos,agrum Campanum, Falernumq; into-2 # ale f
·PS nçbe di al

lentes fecit. Percioche fu mentouato queſto altro più ſpecial tro fpeciai

cãpo Campano da Cicerone,che apertaméte il diſtinfe dallo capo di qud

Stellate,nella Orat.1. contro Rullo in quelle parole. Atq; :: Vºltur

bis colonis agrum Campanum, & Stellatem campum diuidiiu- "

bet. Et nella Orat. 2.Adiungit Stellatem campum agro Campa- Liuio Cice

mo, & in eo duodena defcribitin fingulos homines iugera ; quaſi ခါးျမိဳ႕ &

veròpaulùm differat ager Campanus,ac Stellatis.Come pari- Suetonio ri

mente gli diſtinfe Suetonio nel cap 2o. del lib. 1. dicendo di contrati.

Cefare,che campum Stellatem maioribus confecratum,agrumq;

Campanum ad fubfidia reipublice vettigalem relitium, diuifit

extra fortem, ac viginti millibus ciuium, quibus termi, plurefuè

liberi effent. Et queſto più ſpecial Campano campo ben-,

conuien crederlo di quà del Volturno,doue frequentemente

il defcrifieil medefimo Liuio,come hò dimoſtrato altroue.

Fù adunque il campo Stellate vn campo di là del fudetto

fiume,diuerſo dal Falerno,& dal Caleno:benche alle volte »

furono confufi in vn folcampo : & alle volte furonofcam

bieuolmente vfati l'vn perl'altro i loro nomi.

Fù anche nell'Etruria yn cấpo, appellato infimilmodo,
XXXIII il



43o D I S C O R S o II.

Fè art"Etru il quale, & il noſtro non effendo da veruno degli antichi

riº "n'altrº ſcrittori ſtati fcãbiati,ben furono ſcambiati da alcuni mo

; *** derni con troppo aperto errore. Frale trentacinque Triba,
ate . onde-> |- - - - |- v

:::: :, nelle quali era diſtinto il Romano Popolo fu quella, che »

mela Tribu dal nome del campo Stellate fi detta. Stellatina.. mà quel

Stellatina-º campo fu l'Etruſco non già queſto di Campania,& l’auuertì

****** Feſto in quelle parole,le quali benche tronche,furono mol

to ingegnofamente fupplite da Antonio Agoſtino in que

ita maniera · Stellatina Tribus, dićta non à campo eo, qui in

Campania eſt, fedeo, qui parum abeſt ab vrbe Capena, ex quo

Tufti profesti Stellatinum eum campum appellarunt. Fùifti

tuita la Tribu Stellatina, & aggiunta alle altre nell’anno,

ch'eran Tribuni Militari Lucio Papirio, Caio Sergio,Lucio

Emilio la feconda volta, Caio Cornelio, Lucio Menenio,&

Lucio Valerio Poplicola la terza volta,come afferma Liuio

nel lib.6. dicendo. Tribus quatuor er nouis ciuibus addite.

- , Stellatina,Tromentina,Sabatina, Arnienfis. Ilche auuenne nel

Molti anni ; - iando i Romani ancor per altri

prima, che l'ann93 66 di Roma, quandoi Ro per altri 44.

#if: "čam. anni,fin alla deditione de'Capuani, non paffarono in Cani

pania faſer pania:mà fi eran ben ricouerati in Roma non molto prima

peſat"' Rº- dell'anno fudetto i cittadini di alcune città di Etruria, i

1994141, quali pensò fauiamente il Sigonio nel cap.3, del lib. 1. De

Il sigonio ?"?·iºr: ciuiữ Roman.che furono deſcritti nelle quattro Tri

iodă:3. " bu,da Liuio mentouate. Il Cluuerio nel cap.7 dellib.3.ra

gionando d'Interanna,dopo haueranch'egli fauiamente »

giudicato,Tribus populi Romani,que complures numero fuere,

à regionibus fiuè pagis,circa vrbem Romam fubinde perdomitis,

nomina traxiffe:foggiunfe,che ex Falerno,ac Stellate agris due

Tribus,Falerina, & Stellatina cognomenta accepere. Mà po

Il Cluue- tendo ciò effer vero della Falerina, egli ſenza maggior con

rio:Biondo, fideratione lo ſteſſo pronunciò della Stellatina. Fù della »

:::::::: medefima opinione Ềiódonellib 9. della ſua Roma Trion
no, & Gui- - - - - -

: Han: fante,feguito poi dal Volaterrano,& queſti da Guido Pan

*ifiutati, cirola nel cap. 26o.del lib.2.delle Varie lettioni;& credette_s

Biondo: che la Stellatina Tribu fù iltituita, per defcriuerui

quei Romanicittadinia'quali Cefare diuifeil noſtro campo

Stellate:delche parlò Suetonio nelle parole recate qui à die

trosi quali, diffe purBiondo, che tanti fecerunt id munus : vt

tanquam vna fodalitas inde effesti pro communi omnibus elogio,

-
A6
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ac titulo,in monumentis fe finguli Stellates inſcripferint . Et è

queſto affai vero, che in molte ifcrittioni de'fepolchri de'

noſtri antichi Capuani fi legge a’loro nomi accoppiato il

nome di quella Tribu (in molte altre fi legge il nome della Suetonio il

Tribu Falerina:ne di alcuna altragiamai fiche conuien dir- luſtratº.

fi,che da quelle due fole fcelfe Cefare i fuoi ventimila colo

ni ) Mà egli nè della fudetta iſtitutione della Tribu Stellati

na:nè del coſtume de'Romani di aggiunger ciaſcuno al fuo

proprio nome quello dalla fua Tribu, par ch’hebbe notitia

veruna;delche è fouerchio, ch'io più diftefamente ragioni.

Nel reſto hauerò di nuouo à trattar del fito del medefimo

noſtro campo Stellate nel ragionamento del campo Faler

no;& intanto per lo campo Caleno,che tralafciai,& per la »

via Latina, pur da queſto Stellate, & da Cafilino paſierò à

Cales, la quale hora vien col nome di Calui comunemen

te appellata ». |

E così vicina Calui à Teano, città, che col fuoantico fi- caths bee

to, benche leggiermente mutato, ritiene intieramente l’an-gi Calui, cit

tico nome : che non può dubbitarfi, effer nello ftesto luogo tº : la di

ftata.Cales. per altra maniera Latinamente anche detta. Ca- ::లా

lenum. fecondo che da gli antichi ella fù variamente men-#::

touata.Et per riconofcere l'antica lor vicinanza,potrà farci

ftrada affai ficura Strabone, il quale deſcriuendo con oppo

fto cammino al mio il corfodella fudetta via Latina,& ha

tiendo mentouata Teano, diffe, come fuonano in Latino le

fue parole, che eam fubſequitur Calenorum vrbs (così è nel

Greco) ipſa quoque egregia,c? Cafilino contígua: cio è à dire,

che dallato di Teano, di là, & dal lato di Cafilino, di quả,

fenza efferuene nel mezzo altra,giaceua la città de'Caleni,la

qual fù queſta,che dirittamente appellauafi.Cales.come egli

itefio la chiamò alquanto appreffo in quelle altre parole • •

Præter nominatas, he quoque funt Campanie vrbes,quarum fu

pra eſt à me fatta mentio. Gales (qui in vero nel Greco è. Strabone =

Kaazº. Calce, mà chi non fi auuede,che fù error de'copifti?) mendato :

cº Teanum sidicinum,quas distinguunt due Fortuneedės. Fů:"*

queſto modo di parlare,di effer contigua Cales à Cafilino, "“

vfurpato nel fudetto fentimento anche altra volta dallo

fteffo autore alquanto appreffo, fcriuendo, che Bouianum,

AEfernia, Pauna, Telefia, Kenafro adiacens, aliæquefimiles,non

XXXIII ፳፩¢ኵሮû--
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merentur inter vrbes cenferi.Benche eglipar,che prefefcam

bio nel nome di Alife, ô pure in quello di Venafro, perciò

che fra Venafro,& Telefo è Alife. Et gli ſcrittori Latinian

cora, come nel cap. De Dostorum indagine, fù notato da

Nonio Marcello,proximum dicebant, non folum adhærens, Č"

adiuntfum: verùm etiam longè remotum;fi tamen inter duo di

Il Cluuerio fereta nihil medium extitiſjet. Siche non fù fua ſpecial forma

notatº di ragionare queſta, come fi perfuafeil Cluuerio nel cap.8.

del lib.3 mà fù ben comune.Adunque al dire del medefimo

Geografo la città de' Caleni, che è Cales, fù collocata fra

Cafilino,& Teano: di queſta più Meridionale: di quella più

Settentrionale. A queſto fi concorda molto bene Polibio »

$:Pºnt: deſcriuendo nel lib 3. ne'confini della noſtra Campania da

器 quel lato i Caleni,& i Teanefi, le cui parole voltate in Lati

trati, nofon queſte. In mediterraneis ad Septemtrionem funt Caleni,

cớ qui īeanum habent.Etniente meno fi concorda Liuio di

cendo degl'Auſoni nel lib. 8. che ea gens Cales vrbem incole

bat:Sidicinis finitimis (queſti eranoi Teanefi) arma coniunxe

rat, vnoque pralio , haud fanè memorabili, duorum populorums

exercitus fufus,propinquitate vrbium, & adfugam pronior, c3

in ipfafuga tutiorfuit. Et nel lib. 26. Annibal,quo die Voltur

num eſt tranſgreffus, (all'hor che per la via Latina fi conduffe

à por l'affedio in Roma)baud procul àflumine caſtra pofuit po

. Et nö già di fiero die præter Cales in agrum Sidicinum peruenit. Mà il me

id, dºse par defimo viaggio di Hannibale,per quelche appartiene afiti

*** ſº ** di Cales, & di Teano,fù deſcritto da Silio afrouerſo di Li

# “- uio: ne fåprei direfè costretto dal verſo, ò mai perfuafoda

alcun fuo fallace intendimento; poſciache ancor nel lib.8.

silie notato nel racconto de popoli, & delle città d’Italia, che furono à

di più cofs. fauor de Romani contro del medefimo Hannibale prima

della battaglia à Canne, in peggior modo collocò quetta

Cales ne Peligni,non lontana da Sulmona. Mà i fuoi verfi,

che primaaccennai,fono nel lib. 12. i feguenti.

9 2 -- Volturma citata

Tranſmittunt aluo vada;poſtremique relinquuntלג

“ » Tardandis Italis corruptas igne carinas;

» Tim Sidicina legunt pernicibus arua maniplis;

33 Threiciamq; Calen, vefiras à nomine nati

» Orithyia domos:hinc Allfanus Iaccho,

- ж, Нана
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:

;, Haudinaratus ager, nymphiſque habitata Caſini

=Rura euaſtantity9ּכ

Et di più lo ftēlo Liuio, nè à ſe medefimo, nè al vero poi

ben concorde, racconta nel fudetto lib.26. che Fuluio da->

Capua fi conduffe in Teano,per dar morte a'Capuani Sena

tori,che iuitenea prigioni;& che apprestopaſsò in Cales per

farmorire gli altri, ch’iui eran fimilmếte cuſtoditi Cum boc

equitatu(difie)noste Teanū profestus prima luce portă intrauit,

atque inforum perrexit: Et appreſſo : Inde citato equo Cales

percurrit;vbicum in Tribunali confediffet produstique Campani

deligarentur ad palum,eques citus ab Roma venit. & quelche :

fegue. Col quale strauolto ordine fù anche da Valerio Maf

fimo raccontato quel fatto nelle feguenti parole al cap. 8,

del lib.3. pur di Fuluio ragionando; il quale Campanum Se

matum impij decreti auttorem (di hauer laſciata l'amicitia de'

Romani per quella de'Cartaginefi)funditùs delere conſtituit;

itaque catenis onuftü in duas cuſtodias Teanam, Calenamque di

uiſit. Et appreſſo. Noste admifo equo,Teanam contendit inter

festiſque, qui ibi afferuabantur,è veſtigio Calenam tranſgreſſus

(così legger parmi:& non già Calenum come leggono altri:

nd.Cales come piace al Pighiospofciache detto hauea.in-a

cuſtodias Feanam,Calenamque diuiſit.&.Teanam cõtendit. con

fentendo à queſta lettione lofteffo Pighio)perfeuerantiæfue

opus exequutus eſt.Mà Strabone in vero col contrafegno de'

Liuio nºta

ζΦ»

Valer.Maff,

ΩΘf2 ζΦ,

Fra le quali

due Tempii della Fortuna,che diſtingueuano sù la via La-- furone due

tina il territorio di Cales dal Teaneſe, fe ogni altro argo- :e:Fiide}"

mento ne mancaffe,ci dimoltra,che queſta città fiù di quà di

Teano; percioche fimilmente di vn di effi da vn lato, & di

vn'altro dall’altro della medeſima via, ch’iui in molta parte

è intiera,fi veggono i veſtigi nel luogo,in cui fra l'vna città,

& l'altra,quaficő egual diſtanza, e il publico Albergo,chia

mato con nome di più di vn fecolo. La Torricella.verfo Cal

ui,Iui appreffo perauuentura hebbe Silla quel ragionamento

con Lucio Scipione,del quale parlò Cicerone nella Filippi

ca 12.dicếdo. Sylla cum Scipione inter Cales,est Teanum,cum

alter nobilitatis florem,alter belli focios adhibuiſjet,de aufforita

te Senatus,defuffragijs populi, & de iure ciuitatis, legis inter fe

conditiones contulerunt. Et ne parlò Appiano Aleffandrino

ancora nel lib. 1. delle guerre Ciuili. Nam Scipio (queſte »

XXX/II I i i fono

la Fortans

Cicerone,&

iảno

Alefsãdrino

rifcontratif



434 XD I S C O R 3 O If.

fono le parole del ſuo interprete) acceptis obſidibus, ad collo

quium in campum prodijt; conueneruntque trini vtrinque; quo

fastum eſt, vt vulgò neſciretur,quid collocuti fint. Etnellofteffo

luogo dallato di Teanonell'anno 146o di Crifto anche ſeguì

l’infidiofo ragionamento di Marino Marzano; Principe di

Rostano, & Duca di Seffa col noſtro Rè Ferrantę. Primo per

vcciderlo,delche fcriffe Giouiano Pontano nellib.I. della-s

Guerra Napoletama. - *

Furone detti , Mà il medefimo Strabone,che ci hà códotti in Cales pla

“: via Latina:anche al modo de’Latinila chiamò. città de Ca- ·

:::::::: leniida'quali ogni altrafua coſa fimilmentetù detta Calena.
les. Appellò Caleni i fuoi habitatori Caio Gracco(laſciate quel

le di ogni altro,mi feruirò delle fue parole,che fono appref>

fo Aulo Gellio nel cap.3...del lib. 19. nelle quali parimente »

riluce, che il fuo fito fù molto vicino à Teano)dicendo.Nu

per Teanum Sidicinum conful venit. vxorem dixit in balneis

virilibus lauari velle. Et poi Caleni vbi id audiuerunt, edixe

runt, nè quis in balneis lauiſſe vellet, cum magistratus Romanus

Ft Calena ibi:# . Et fe da Liuio fu chiamatocampo.Caleno. come fi

f? appellete è intefo à dietro, quel campo : il quale di quà di Cales fi

:::::: congiungeua con lo Stellate,verfö il fiume Volturno:potre

sigija." mo auuederci, che parimente da Valerio Maffimo, & da-2

Plinio Secondo fù detto. Caleno. ancor quello, ch'era di là:

verfo Téano; fol che fi rifcontri il medeſimo Plinio con lui

ftesto, & ambidue con Vitruuio, come potrà farfi facilmen

te,recando io quì le loro parole. Quelle di Valerio, in cui

egli ragiona nel cap.8.del lib. I.di molte marat:iglie della. »

Valer. Maff. natura,fon queſte Vel quare alteram in Macedonia, alteramin

liniº Sec. Caleno agroaquam proprietatem vini,qua homines inebriantur»,

:ºpoſſiderevoluerit.Plinio nel cap.103 del lib.z.diffe così. Lyn
rifcontrati - - - - -

* ceſtis aqua,que vocatur Acidula, vini modo temulentosfacit. I të

in Paphlagonia,& in agro Caleno. Nel cap. 2.del lib.3 1. fcriffe

poi in queſto modo. In eadem Campanie regione Sinueſſane

aquæ fierilitatem feminarum, & virorum infaniam abolere pro

duntur.In AEnariainfula calculofis mederi;& quæ vocatur Aci

dula ab Teano Sidicino quatuor milliapafuum hæc frigida.Item

in Stabiano,que Dimidia vocatur,& in Venafrano,exfonte Aci

dulo. Et per fine ancor Vitruuio nel cap.3. del lib.8.attribu- :

endo à Teano queſta acqua acida,da lui,& da Valerio Maf

- · fimo
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fimo defcrittaci di vna fola virtù,& da Plinio di virtù dop

pia, & in diuerfi luoghi, che non eran più che vn falo, mà
forfe,l'acque eran due:dimoſtra,ch'ella naſceua,come tutta

uia naſcenelcampo già Caleno,dal lato di Teano;cio è in »

quella ſua parte, ch’è verſo Occidente, & alle falde Setten- . . .

trionali del monte,creduto Callicola dal Cluuerio,in cui gia- . . . .

ce La Torre di Francolife:alche benconuiene la lontananza , .

da Teano di quattro miglia,cheil medeſimo Plinio ci eſpo- ** --

fe.Mà le parole di Vitruuio fono le feguenti. Item funt non

nulle acide venefontium,vt Lyncesto,ốr in ItaliaFirena,Cam

pania Teano, aliiſque locis pluribus; que hane habent virtutem,

vti calculos in vefficis,qui naſcunturin corporibus hominum, po- }

tionibus difcutiant. A mentedi Horatio ancora 3 per paiſar Ft Caleai

hora dalle vinofe acque a famofi vini di Cales,fènza partir- 燃م : fuون

ci dal fuofteffocampo Caleno: laonde è minore la maraui-““

glia cheiuifian l'acque della loro ſteffa virtù,& del medefi- , ,

mo fapore: non altra cofa fuona nella fila Ode 2o. del lib. 1. Horatio cổ

y* -

*

» cecubum; & pralo domitam Caleno ' * * * lui steffori.

3» Tu bibes vuan -- - ' " fcontrati,

che nell'Ode 12. del lib.4. - , ,

» . . Sed prefum Galibus ducere Liberum ; : , , nt

» "^ Si gefiis---- :: - - - :

Sopra de quali vltimi verfi il fue antico Spofitore,diuolga

to dal Cruquio,& parimente Acrone,& Porfirione, perviu . ***

nospremuto in Cales,non intefero di altro vino,che del Ca
-

leno. Et hauer lo ftesto Poeta nell'Ode 31. del fudetto lib.I. Be Calena-=

chiamata dal nome di Cales la falce Calena,dicendo. ogni altra-s

99 PremantCalenafalce,quibus dedit, - /** г*/* .

92 . Fortuna vitem- |-

fùauuertito da'medefimi tre fuoiScoliaſti; de qualii due s

primi fi feruirono l'vn delle parole dell'altro in queſto mo

do Calena à loro.Cales enim opidum eſt in agro Sidicino(queſto

è il Teanefe) vbi optima vina Calena (i Codici di Acrone »

hanno. optima vina,vt Falerna) naſcuntur. Et Porfirione hà

così Cales,opidum in agro Sidicino est.Inilla autem regione vi

na Falerna naftuntur. Di più fe appresto Valerio Maffimo º

leggeremo le fue parole à quel modo,nel quale le hô recate

à dietro egli per cuſtodia Calena.& per Calena.aſſolutamente

hauerà intefa la prigione, nella quale in Cales fu cuſtodito

XXX//f I i i 2 alcun
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alcun numero de'fudetti Capuani Senatori : delche queſto

hora baſti .

Il municipiº I cittadini adunque di Cales effendo ſtati detti Caleni; &

»: parimente Calena ogni altra fua cofa, potremo efferſicuri,

#:### che il municipio Caleno, mentouato da Cicerone nell'epiſt.

fà la fief. L 13.del lib.9.delle Famigliari,& nella Orat. 2. contro Rullo.

fitta,ebe Ca Calenum municipium complebunt:Teanum oppriment. non fù
les. altra città,che pur Cales. Et Cales ancora farà ſtata quella »

città,dallo ſteſſo autore nella epiſt. 3. del lib.8. ad Attico

chiamataafſolutamente. Calenum. in quelle parole. Sed ecce

Ci nuncijferibente me hæc ipſa nostu in Caleno:eccelittere. della
1cef0fneسم-*——."

Våler.Maf quale altre volte fece mentione nell'epiſt. I 1. o vero 15: del

fimo,Liuio, fudetto libro, & nell'epiſt. 14. nella 16. & nella 2o.del libro

Plinio Sec. precedente,fotto quel ſuo più comun nome.Talche à fua_s

imitatione Valerio Maffimo,comehāno alcuni fuoi codici,

:::::::.g. chiamò Caleno la città, da Liuio detta. Gale: Certamente »
trati, Plinio Secondo nel catalogo delle città della prima regio

ne d'Italia non conobbe,l’vna effer diuerfa dall'altra, hauen

do mentouata Caleno fola,come all'incontro Strabonepar

lò della fola Cales,chegià ſi è quirecato; & Tolomeo anco

ra,le cui parole fi recarono nel ragionamento di Trebola-e;

ad imitatione de quali nè men di Caleno parlarono, nè il

Sanfelice nè il Cluuerio,che nulla parimente differodique

Falſamente fta doppia appellatione. Penfarono nondimeno alcuni ne

ere;*** 4. – ſecoli paffati, & dello ſłeffo dire ſono ſtati ancor molti ne'

.ே: fecoli prefenti,che fù ben Cales queſta città,ch'hora fi dice

* Calui: mà che il nome di Caleno conuenne à Carinola: città

di fito affai noto, & molto più vicina al monte Maffico; &

da Teano verſo l'Occidente d'Inuernoper alquanto mag

giore ſpatio,che non è Calui,lontana. Queſta opinions-º

parmi, che nacque la prima volta fin da tempi de' noſtri

Normanni,& riftrettamente quafi dall'anno 1 1oo di Criſto;

nelche fe i fuoi autori haueffer prefo graue inganno, può ~

città rasua fcorgerfi manifeſtamente folda queſto; percioche Carinola

edificata da è città nuoua, edificata, s'io ben credo, da Longobardi in

::::::::y:: luºgº più ficuro, che nó eraquello della proifima Foro
::::::::: Claudio di cui tratterò appreſſo, mentre ellà andaua man

№ta. Čaí candosi quali non la differlatinamente. Calenum: mà lati
nium. nizzando il ſuo volgar nome,l'appellarono. Calinium. & tal

uoltas
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*

uolta. Calinulum. & ancora.Carinulum, come può offeruarfi

nel Num.4o.& nel Num.6o. dell'Hiſtoria di Herchemper

to:autor,che precedettel'anno 9oo. di Criſto; & anche può

offèruarfi appreffo Leone Hoftienfe nel cap. 23. & nel cap. Leone Ho
45.del.lib.ı.& nel cap 85.del lib.2 il quale benche viffe d'in- illu

torno il fudetto anno 1 too: nondimeno tutte le volte, ch'" .

hebbe à ragionare delle donationi, fatte da varie forti di

perſone al ſuo Monaſtero Cafinefe,fempre vsò le medefime

parole, che fi leggeuanone'loro effemplari, hauendone io

fatto il rifcontro nel Regiſtro di Pietro Diacono, ch’è nel

l'Archiuio del fudetto Monaſtero;& i luoghi,che della fua ,

Cronica hồ citati,fono di quelle donationi, che precedette

ro l'età fua.Di vn tale abufo io penfo,cheanch'egli,& mol- Ma da ferit

to più il mentouatoPietre Diacono,fù gran cagione,il qua- “fi Nºrmd:
le compì la fua Cronica fin all'anno 1137. ch'era rimafa-, ::; d

nel tempo dell'Abbate Defiderio, non ancora afcefoal fom- Čieno;

moPontificato,ilche feguì nell'anno 1o87.Il medefimo Pie

tro adunque chiamò Carinola col nome di Caleno (recherò Pietro Dia

gli effempi dell'Hoſtienſe,quando ragionerò di Foro Clau- fºn: afine
dio)ne'cap. 54.82.84.85:9o.& 91.del lib.4.della mentouata fe rifiutato.

Cronica: appellando Bartolomeo di Caleno, & Riccardo fi

gnor di Caleno alcuni Baroni di quel tempo, igualidifcefi

dalla ſtirpe de Normanni Principi di Capua, come hò di

moſtrato nell'Albero de medefimi Principi nel lib. 1. dell'

Hiſtoria de'Principi Lõgobardi,haueano il dominio di Ca

rinola, ilche per altre antiche memorie è affai certo • Colui

ancora,il qual defcrifie la Traslatione del corpo del Santo

heremita Marcio, ò vero Martino,dalla grotte del monte »

Maífico in Carinola dell'anno 1o94:chiamò la medefima-s

città col nome di Caleno; percioche parimente viffe dilà à

molti anni, diuenuto già comune yn tale abufo; della cui fi

basta età mi è argomento l'error,che prefe nel nome del pa

dre di Gionata, che fù fignor di Carinola nel tếpo della fu- Lº Anoni

: »

- detta Traslatione come ancora auuertijnello ſteſſo Albero, mo”ögin.

già citato.Inoltre l'Anonimo Monaco Cafinefe nel 119o & & Riccar

nel 1192:Riccardodi S.Germano nell'anno 1229:& tuttigli do di S.Ger

altri ſcrittori di quei ſecoli;vfarono ſempre il nome di Cale- ":"º rifiu

nonel fignificato di Carinola; i quali turtauiamentre parla- ***

no di Calui,la chiamano-Caiuum; che latinamente få detta.

XXXIII Cales.
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Et anche-5 cales. Lofcrittor poi della Vita diS.Bernardo, Vefcóuo di

eittà. Calº- Carinola,il qual viſie in quella fede finall’anno 1199.anche

"" chiamoſa ittà calenenfë : & lo ſtefo fecero altri díetà più

- -
moderna;fra'quali fù l’autore dell'iſcrittione, ch’è nella no

Altri igno- fra Cap: * chiefa Arciuefcouále, neļfepolcro di France

:to:- fco Graffullo,che fừanch'egli Vefcoao di Carinola,da lui iui

fiutati appellato Veſcouo Carindlefಫ್ಟಣ್ಣ parok |

- |-
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Il qual effempio non mi è paruto ditralafciare, iftigatons 5

davngiutto affetto verfo la mia ftirpematerna,eftintanel

la morte di Giouannamia madre,di cui ben deuo in queſto

luogo,per quanto mi è lecito,farchiaro il nome,ch'ella con

incomparabil modeſtia, & pudicitía, tutta follecita verfo

quella parte della cura,che le conueniņa dell'honeſto patri

monio, & della cara prolc, volle ို႕ ႏိုင္ဆိုႏို muri tener,

Effendº ben mentre viffe, quafi del tutto celato.Coftoro adunque dalno

微 me deriuatiuo.Calenum,che il riputarono primitiuo,deduf

jáătăjöf, fero
quell'altro:Calenenfisieffendomanifeſtacofa,che dalvo:

fe detta col cabolo:Cales. naeque il. Calenum; & che fe pure alcun degli

ſuo neme- antichi l'vsò in formadiaffoluto: il fècon fupplirui, ò taci

* tamente,ò eſprestamenteil vocabolo:municipium, come nel

: ra " I'vn modo,& nell'altro fề Cicerone,che fi è recato à dietro.

Il Cluuerio nel cap. 15 del lib.4,doue parla di Lametia,det

ta. Lametini,da Stefano Bizantiopensò effer cofa molto ftra

na, opidum, & opidanosvno,eodemque vocabulo deriuatiuo ap

pellatos fuiſſe;&niega,effer potutocio farfi, moſtrando di ri

prenderne Stefano, ô di hauer qualche fofpetto della fua »

lettione; fichefe conuerràftarfi à queſto fuo parere, ne Ci

cerone, nè Valerio Maffimo, ne Plinio Secondo haueran »

- - - - - - - - - - chia

|
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chiarňata Cales col fuo nome deriuatiuo. Caleno per volgar

vſo : mà per loro fingolar arbitrio. Delche io laſcio, che il -

, giudicare non men fia dell'arbitrio altrui; màpotraffiau-Mà non già.
nertire, per feruirmi di effempi vicini, che Teano, detta per娜宁 մա:
cognome. Sidicino, fùalle volts chiamata. Sidicino affolūta :## .fகீ

mente dallo f'effo Ciccrone; & che col nome di Falerno fù vicini, P

egualmente appellatoquelcăpo,& il fuo vino comunemÉ

te da ciaſcuno autore.Sarà adäque per ogni modo ben cer

to(& l'altra opiniore,la qualfi e háuuta quaſi perfettecento

anni,deuerà del tutto ceffar-)che la città, & il popolo Cale

no,& ogni altra cofa,dagli antichichiamata.Calena:nő fà al

tracittà,ne altre popolo, nè coſa diuerſa da Cales,ne da cio

cheà Cales apparteneua. Della quale mal creduta diftintio

ne può all'incontroelier come propofi,falaistimo argomen
to la mal conoſciuta diſtintione di Carinola da Calemo: l'vna

città nuoua:l’altra di antichità affai alta; delli cui fondato

ri,ſecondo il mio coſtume,hora feguirò à ragionare; auuer

tendo ben queſto, che non han gli antichi ſcrittori di lor

parlato ſotto queſto fuo nome men comune : mà fotto

quel primitiuo. Gales.
-

-

Silio,il quale nel lib.12.ne'verfi,chehò recati à dietro,ra- Fà Cales

gionando del cammino di Hannibale da Capua verſo Ro-:::::
ma per la via Latina,defcrifie queſta città nel fuo conuene-%*

uol fito,le diede l’aggiunto di Trace. Threiciamque Calen- ; *

percioche Borea, dal cui figliuolo Calai difie, ch'ella prefe »

queſto nome,fcriuono,che in Tracia ne portò la rapita Ori

tia, dalla quale il generò. Et nel precedente lib.8.å fe fteffo ,

di ciò ben concorde:mà del fuo fito, & da fe fteffo, & dal „...
veropurtroppodiſcorde,colocandola ne Pelignine men- 9 Aſ2OG«

souandola poi con le città della Campania,così nel raccon- ***

to de' popoli,ch'erano ainici à quel tempo de' Romani,ha

uca parlato.
- · · · · ·

Coniungituracer--وو

» Pelignussgelidoque rapit Sulmone cobortes,

93 Nec cedit studio vicinus fanguine miles,

33 uem genuere Cales,non parue conditor vrbis,

» (Vffama efi) Calais, Boree quem raptaper aaras

99 orithyia vago Geticis nutriuitin antris. . . . .

Il Ciuuerio applicòlvno, & l'altro luogo di queſto Poeta 3
XXXIII - - - - - - - - - aللa
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Il Cluue- alla noſtra Gales;&benche nel cap.12.del.lib.2. il riprefas,

rio notato, che nello ſteſſo catalogo haueffe commeffi altri non diffi

: ''པཱཎཱ ཐtttº milierrori:non moſtrò di efferfi auueduto di queſto,che per

* doppia cagione era affai graue. Notò ben nefreſto, ch'egli

ex fimilitudine quadam vocabulºrum fabulofum vrbi condito

rem confinxit: & diffe il veroipofciache vna tal fondatione »

fù del tutto Poetica,& fauolofa:non leggeridofi giamai,che

fuffer paffati i Traci in queſta regione ; doue ogni hiſtoria

Ata degli racconta, ch'hebbero antichiſſima habitatione gli Auſo:

Auſoni ni: città de'quali furono, come afferma Liuio nellib.8.&nel

lib.9. queſta medeſima Cales,& Aufona, Minturno,& Ve

fcia,ch'eran da quel fuo medefimo lato. Della fua molta-a

antichità in vero ci porge grande inditio Virgilio, il quale

nel lib.7. dell' Eneide introduffe i fuoi cittadini col reſto

degli altri noſtri popoli di quel tratto à fauor di Turno

contro Enea ne'feguenti verfi.

- Vertuntfelicia Baccho

„ Maffica qui raſtris,& quos de montibus altis

39 Aurunci mifere patres, Sidicinaque iuxtà

99 AEquora;quique Cales linquunt— -

Íe parole di Liuio nel fudetto lib.8. fon queſte . Infequens

annus L.Papirio Craſſo, K. Duilio Coff (fù di Romal'anno417)

Aufonum magis nouo, quàm magno bello fuit inſignis . Ea gens

Cales vrbem incolebat. Sidicinis finitimis arma coniunxerat. Et

Et la ##"º à me par di ſcorgere da queſto fuo dire,ch'ella fù affai prin:": e!!!g que! р

:,:4 cipal città di quella gemte; ilche penfo, che volle anche ac

la aufonia, cennar: Feſto appreſſo il fuo compendiatore Paolo Dia

cono, dicendo, che Aufoniam appellanit Aufon Vlyſis,ch Ca

lypſus filius edm primàm partem Italie, in qua funt vrbes Be

neuentum, & Cales. deindepaullatim tota quoque Italia, que

Apennino finitur (altrimente finditur.) dista eſt Auſoniaab eo

dem duce, à quo etiam conditamfuiſſe Ardeam (altri teſti han

no.Auruncam.)vrbemferunt. Benche egli per la ragione,ch'

hò detta,mentouò,forfe, foi Cales, ch'era ftata di quella ri

ftrettiffima Aufonia la maggior città : & Paolo, s’io non-»

erro,viaggiunfedel fuo,attendendo i fuoi tempi, Beneuen

to. Aſcoltiamo quelche habbia nel cap. I 1. ò vero nel cap.

24 del lib.2. dell'Hiſtoria de’Longobardi. Italia(queſte fono

le fue parole) etiam Aufonia dicitur, ab Aufone Wlyſis filiº.
r1

92
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primitàs tamen Beneuentana regio hoc nomine appellata el#por " : "

fica verò tota fie cæpit Italia vocitari . Chiamarono i Lon- , ,

gobardi,per loro nuoua ittitutione, col nome dº regiones . |

Řeneuentana questa intiera parte d'Italia di quà di Roma; la ir

quale da molti antichi fu creduta, effere ſtata la primieraz

Âufonia. Ma Festo non parlò,ne di questanè della larghif

fima Aufonia, che abbracciò l'Italiaintiera : ma di vna al- 9he fà espre

tra diambedue affaiminore, la quaifàrinchiuſa fra Vol. 4:ſ:: ᏤmᎲ

fci,& fra Campani,come dichiarerò in luogo più oppor-:*
tuno;& fue città furono Gales,& l'altre fadette, che da Li- *

uio à gli Aufoni vennero attribuite. Beneuento creduta »

opera di Diomede,condoppia ſconueneuolezza farebbs:

stata mentouata da Feſto fråle città dell'Anfonia & perciò Pesto illu.

degli Aufoni ; & di quella ſteffa Auſonia, della quale egli strato. Pas

diife,effer città Cales,& che oltre la Campania nő fi difteſe: º Diac. ri:

& pur non hauerebbe douuto tacere il nome di alcuna al- fiutato ,

tra; ne fon io il primo, che à Paolo attribuiſca, di hauer

fatto dirfi da Festo, quelche egli non diffe giamai; di cui

fù creduto lofteffo da Antonio Agoſtino nelle fue Note,&

dal Lipfio ancora nel cap. 27. del libß. delle Varie Lettioni.

Etqueſta fừ l'antichiffima dignitá di Cales. Efendo ella »

poi nel feguente anno della ſudetta guerradegli Autonista: a, da”

ta conquiſtata da Romani, la qual guerra Liuio diffe, efឌ%

fer cominciata nel confolato di Lucio Papirio Craffo, & di taj;:

Cefone Duilio: frà pochi altri anni vi fù dedotta vna lor co-lenia,erpte

lonia di due mila,& cinquecento huomini. Et nel tempo "gº tempº

distrabone, come fi è intefoà dietro, era tuttauia nöbi “*******:

città,fiche nè Vitruuio,nè Plinio Secondo, poffono hauer ***

attribuite le fue acide,& vinofe acque alterritorio Teanefe,

per conto ch'ella caduta dal fuo grado, haueffe patita an

cor queſta diminutione - Ben parmi, che poinelle età de Atacadau

fildetri pofitori di Horatio, i quali la defcriffero nel cam- :e:fi se

po Sidicino, il fuo nome non era per fe fteffo molto noto , r maſe ai

effendo fin all'anno di Cristo 879 à fomiglianza di quel che luºgº il fue

era auuenuto di Cafilino,in quel fuo deferto luogo foi rima:" ":

fo,che corrottamente diceuafi caluo nel qual modo anche.*

- hoggi dal volgo vien chiamata queſta nuoua città, iui pre

fa à rifarfi nel detto anno da quello Atenolfo, che di Conte

di Capuafà Principe di Beneuento; & fà cõpita dal fratello

2☾XᏗᏦ///. к к к Lan
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ADbuc de'Ca

fueni , Lº»:

zobardi fà

edifiesta-s -

Calui.

Hora poſſe

dụta, dal Go

spune di Ca

pua per Rr=

fal domº,

Landone. Di queſtanuoua fondatione di Calui ci è autore

Herchēperto,dicédo nel Nu.4o.che dopo effer morto il Ca

puano Veſcouo, & Conte Landolfo, i ſuoi nipoti in viium

collati diuiferűt inter fe ſubiureiurando Capuam(intende tutto

ciò, chealla Contea di Capua apparteneua) equa diſtributio

ne:Pandonulfus vrbem Teanenſem,ớ Cafam irtam : Lando Be

*** realis (cio è Capua antica,come hò dichiarato altroue) C^

fueffam : alter Lando Calinium,et Caiazie.Atenulfus capit edi

ficare Castrum in Caluo . Et nelNum.45. Pandonulfus autens

confeſtim exercitaliter ſuper Caluum profestus est,ßipatus agmi.

me Neapolitum. Etappreſſo.Apprehenſus Atenulfus à ſuprafa

to viro Pandonulfo Lando germanus eius non fegniter egit;

nam mox Caluenfe Castrum, prºpter quod captus eſt idem Ate

nulfus , cum fuis cæpit edificare:pars autem nobiliumparata

erat adprelium,ớ pars vulgi vallis; & parietibus conſtruebat:

º ficque confumatus est. Queſto Landone,fratello di Atenolfo,

era colui,che nella fudetta diuiſione hauea ottenuta Cali

nio, cio è Carinola; nel cui territorio effendo,forfe, all'hor

compreſo il folitario luogo di Calui, effi con giuſta ragione

prefero à fabricarui ilagouo caſtello; mà Pandonolfo, ch'

hebbeTeano,volle àțotto impedirne l'opera, come par che

nel reſto di quel racconto moltri loftesto autore. E hoggi

queſta città fotto il dominio del noſtro Comune di Capua,

per dono del noſtro Rê Ferrante Primo nell'anno 146o nel

quale egli dopo doppi affedij l'hauea à forza ritolta al me

defimo Marino Marzano, mentouato à dietro; il quale fa

uorendo le parti del Duca Renato, & di Giouanni ſuo fi

gliuolo,l'hauea occupata,come raccóta il Põtano nel fudet

to lib. 1. della guerra Napoletana. Et benche fia ornata della

dignità Vefcouale, riman poco, che non retti del tutto dis

habitata. Hauerſi i noſtri Capuani meritato da quel Rè va

tal dono per la loro ferma coſtanza, egualmente vfata verfo

lui,che verſo il Rè Alfófo fuo padre, egli il teſtificò affai al

tamente nel Priuilegio della medefima ſua cóceſſione:nè da

Bartolomeo Fatio;&đalmedefimo Põtano,pertacerdi mol

tialtri, n’hebber mencertalode.

|
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XXXIV. Campo Faleeno: alprincipio degli Au/oni :

poi inparte de Campani, in suifà il monte Falerno:

detto anche. Maffico. Ampiezza del Falerno dipiù |

modi. Congiuntº da vnlato allo Stellate, chef?

. , creduto dal volgo effer/acro. Tribu Faleri

ma:nominata dal Falerno. Popoli Aminei,

Da Cales ci cõdurremo à gli'altri vicini luoghigià poste- Fè il F 4.

duti dagli ſteffi Auſoni, ſuoi primi fondatori, i quali per: Mº.
altro modo furono anche detti Aurunci: come è affai mani- : :::::,
feſto.&ioneragionerò alquanto appreſſo &piùlargamen:#:
te in altre Difcorſo, fiche mi auualerò di queſti loro nomi laje; i gì;

fcambieuolmente ſenza diſtintione veruna. Et fin da anti- Auſoni, detti

chiffimi tempifù degli Aurunci il più volte métouato cam-:4"

po Falerno, fe ben fi attenda ildire di Dionigi Halicarna-"

feo nel lib. 1. & fe le fue parole, manifeſtamente guafte nel

fuo teſto Greco, fi leggeranno fecondo l'emendatione di

Emilio Porto, ſuo interprete, della quale non può penfarſi

altra migliore: Ragionando de'Pelaīgi il fudetto Dionigi,

diffe appreſſo il međefimo interprete, che quondìm campo- p;ốnigi

rum qui Campani vocantur, afpestu amæniſfimorum, et pastuis Hal,.ே
aptiſſimorum partem non minimam Auruncis (nel Greco è, dato. Emi:

A'vravísseis. Abroniſfis.nome di gente, taciuto da ogni altro liº Porto
autore)gente barbara,inde pulſis,tenuerunt.Non mentouò egli lodato,

per lo fuo proprio nome il Falerno;mà hauendo foggiunto, Di la del

che da medefimi Pelafgiiuifù con altre città edificata quel: &燃

la, che fù detta. Foro Popilio: non di altro di queſti campins, *****
Campani pote intendere, che del Falerno, come può com

prenderfidal fito fuo,che fiù di là del Volturno,congiunto al c>

campo di Cales,città de’medefimi Aurunci;& dal fito della

città fudetta,che appreſſo verrà da me dimoſtrato.I Pelafgi

fi eftinfero in Italia per teſtimonianza dello ſteffo autore » 11 qual rits.

nel fudetto lib. 1: non molto tempo apprefio à gli auueni- natº dºgli.

menti Troiani : & le loro città furono occupate, fi da altri鷺 ?凯

popoli, come dagli Etruſci, che ne ottennero le migliori;::
laonde器 Potremo,che il medcfimo affai nobil cam- îi il sótfér- i

Poda effi tolto à gli Aurunci, òdicafi à gli Aufoni, fù poi Romani,

КК К 2 poſle
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poiềduto da Capuani; percioche fu degli antichi il più cọ.

mun dire che i Capuani fűrono di ſtirpe Etruſcia quali ně

l'anno dei tõfolato di Tito Manlio Torquato la terza volta,

& di Publio Decio Mure,che fù di Roma il 413. il tolfero i

Romani. Latini, diffe Liuio nellib.8. Capuaque agro multati.

Latinus ager, Priuernati addito agro; & Falernus, qui populi

Campanifuerat, vflue adVolturnumflumen plebi Romane di- ·

uiditur. Et inuero fe il Faderno già de' Capuani, giunſe final

Volturno era ancor verfole fue acque quel campo,che i Pe

: lagi hauean tolto à gli Aurunci, in cui fondarono la loro. --

- Foro Popilio;fiche non fuori diragioneio hauerò detto,ché.

. . . I'vn campo,& l'altronon furono più chevn folo. Mà il me

Et nºn fè defimo Dionigi tuttauia attribuì å gli Aurunci dopo vn .

ជ្ឈ 4:e, lunghiffimo interuallo di anni il dominio di vn campo del

第: la Campania,醬non parde da quello, che detto

iu::::::::: hauea, efferpoi stato occupar? da Pelagi;& fe queſto fia.

da meässt: vero: effi douettero hauerio riacquiſtato di nuouo, & final

Auruari mente anche di nuouo hauerne fatta perdita; pofciache.

do peruenne l'vltima voltain potere de'Romani , n'e

ran fignori i Capuani.Le parole di Dionigi, fcriuendo egli

nel lib.6. di quelche accadde nell'anno del cófolato di Ap

pio Claudio,& di Publio Seruilio,che fù di Romail 25g, fo

no appreſſo il fuo interprete le feguenti. Romaniadbucfeſium

celebrantibus, legati ab Auruncis venerunt, qui agri Campani

pulcherrimamplaniciem tenebant.Nè dell'ordine di queſtiac

cidenti diuerſamente io giudicherei: fe non mi pareffe, di

- poterfi ancor dire, ch'effendo ſtate città degli Aurunci di

:::::" quà delLiri, & cales, & veſcia, & Minturno & quella cittä

::::.. ancora,la quale conl’vno,& có l'altro loro comun nome fiù

detta egualmére Aufona,& Aurunca,di cui fi tratterâ al fuo

<> luogo:douetteroritenere più lungaméte gli altri circoftãti

campi,non men nobili di quello,lortolto da'Pelafgi, & poi

ritenuto dagli Etruſci, & da'Capuani, & finalmente da'Ro

mani: effendoci autore del pregio del Vefcino, & del Cale

Dionigi Ha no, pertacerne ogni altro, Plinio Secondo nel cap.5, del lib.

lie: vol-3: che più volte fie recato. Gli Aurunci inuero, de quali

: ಸ್ಥಿಣ್ಣ Dionigi parlò nelle fudette vltime parole, non furono i foli

:::: pt: cirradini di Aurunca;percioche i loro Legati in Senatum

nio Sec. intraduffi, poſtularunt, vt ſibi refiituerent agrum Wolfcorum, qui

Echetra
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Ecbetrani vocabantur,quem Romani Ecbetranis ademerantique

nifi feiffent, denunciabánt, Auruncos breui in agrum Romanum

venturos,et pænarprờiniuris, quas populis finitimis intulerant»,

fompturos. Gli Aurumci di Aurunca nó eran vicini a Volfci,

i quali eran di là del Liri: mà erabenlor vicina la fteffa in- . ۔ا

tiera gente Aurunca, come già accennai · Adunque quel

campo Falerno poſleduto da Capuani Etruſciperla dichia

rata ſucceſſione da Pelafgi, i quali l'hauean tolto à gli Au

runci,& che al fine peruenne in potere de'Romani, può cre- :

derfi, cheಛಿ। fignorinon fü riacquiſtato giamai. . .

Nè del Falerno affolutamente, mà di quel folo ciò affermo,

arendomische ancor fù prefoqueſto nomepiù largamente;

Îaonde l’intiero Falerno degli Aurunci fuſie ſtato ancor

maggiore,come hora feguirò a dichiarare. -

Differo alcuni fcrittori antichi,che il Falerno fù vnímőte; Et montºts
ಶ್ಗ fiù Martiale in quel verſo dell'Epigramma 46. nei :: sl

23 Nec in Falernomonte maior Autumnus.

Et lofteffo affermò Seruio nelle Chiofe ſopra il lib. 2. della »

Georgica di Virgilio con lefeguenti parole. Falernus mons

efi Campanie,in quo optima vina naſcuntur. Et nondimeno da

Liuio, da Polibio, da Plinio Secondo, & da altri, ſi è intefo,

che fàvn campo, il quallatinamente da effi detto, ager.ben

Potè ancora in vigor di queſto vocabolo, come notano i .

Grammatici,hauer compreſo alcun monte. Mà da altri(& Percioebe il
fù queſti Vibiosequestrojil montech'eranel Falerno fu per: dette

fuo più ſpecial nome detto. Maffico; ch'appresto moltiâu- : ::::::

tori è affai famofo.Mafficus Cäpanie, diffe Vibio in Falerno, finei campº

Et à parer mio parlò accortamente : nè men di lui Giunio Falernº, er

Filargiro, il quale ſpiegando quelle parole di Vir ಶ್ಗ ::::; -

citato lib.2. della Georgica. Mafficus humor. ci efpo Жаяуу;

Falerno, & il Maffico, eran pur doppi nomi : mà di vn fol "

mõte. Vinum à montibus Falernis,qui Maffici dicuntur. Dalche Giunio Fi

potrémo auuederci, che Lucio Floro non effendo ſtato largiro lo

beti contento, di celebrar col vero Jafecondità dénobili vi- dato. Florº

ni della Campania,volle accreſcere oltre il vero di vn nuo-"

uomőte il numero di quelli,da'quali effieran prodotti;& di

vn fol. Maffico.appellato anche.Falerno. nefè蠶 diiie. .

Hic amitti vitibus montes, Gaurus, Falernus, Mafficus, & pul

ΑΧΧIv cher
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cherrimus omnium Vefuuius. Certamente I'vn nome,& l'altro

Çolumella fù di vn montefolo; laonde Columella nel cap.8.del lib.3.
illustrato. dell'Agricoltura per la ſcambieuolezza di queſti nomi,chia

mò Maffico:non già il monte: mà il campo , da ogni altro

detto Falerno.Qŭęftefono le fue parole. Neq;enim dubium est,

Maffici, Surrentiniq; & Albani, atq;Cæcubi agri vites omnium,

que terra fustinet,in nobilitate vini principes effè.

Maffico fù nel campo Falerno potrebbe »

墊 Maffico di quà effer vero che il Falerno egualmente verſo il fiume.»

Z: 2:4 Liri,che verſo il Volturno era diftefo, fra quali fiumi forge

che di quà il monte,di cui non fidubbita,che fù il Maffico, che foura

final Vºltur ſtaua à Sinueffa dal lato del mare,& hà dapresto verſo l'vn .

:- fiume,&l'altro affai ಶ್ಗ campi. Et potrebbe anche effer

fcrittº il cd- Verº quelche propofi nel ragionamento dell'Occidental

#* falarno, confine di queſta Campania, eguendo il parlar di Liuio, &

er vicino a di Plinio Secondo;che il Falerno cófinaua co Volfci,i quali

Veifeł, furono di là del Liri ; fiche fefù alle volte abbracciato col

fue nome,& il campo Caleno,& loStellate, ch'eran di- quà

deifudetto monte Maffico,come fi è veduto à dietro:fuste »

ancor quell'altra parte della intiera regione degli Aurunci,

di là di quel mõte,final Liri,douuta appellarfillargamếte col

medefimo nome, onde effi a'Volfcifuffer potuti dirfi vicini,

Béche Liuio hauea raccontato,che il campo Falerno,quipo

puli Campanifuerat,vfq; ad Kolturnumflumen plebi Romans

diuiditur:quaſi chel'intiero Falerno fuffe ſtato tolto a Ca

/ puani,& diuifo à quel modo da Romani: poi foggiunfe del

confole Tiberio Emilio Mamercino,che dolendofi della re

pulſa del ſuo trionfo,fattagli dal Senato,neq;quoadconfulfuit,

criminari apud populumpatres defiitit;materiam autem prebebat

Liuio ambi- criminibus ager in Latino, Falernoq:agro plebi malignè diuifut

ត្º Dakhe può raccoglierfi, che non hauerebbe egli parlato à

::::::::::..." queſto modo:fe allhor fuste ſtato diuiſo l'intiero campo,che

- fi appellaua Falerno delqualnè da Romani era ſtata tolta

a'Capuani,come dichiarerò di quìà poco, quella medefi

ma ſua parte intiera: già à gliļAurunci tolta molto prima

da Pelafgi .

Ma pur Liuio,& feco Plinio Secondo ancora, i quali pat,

che ci defcrifiero il Falerno così largamente fń á Voľſci,

altre volte poi il riftrinfero fol di quà del fudetto monte,»

Maffi
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Maffico verſo il Volturno,& verſo Cales; della qual fua mi- Miner co».

nore ampiezza ne men parlarono in vn fol modo ; mentre-: }

ail'incontro altri fcrittori non conobbero altro, che queſto C. 燃

iesto ſecondo Falerno ſolo. Dei Falerno, confuſo da Liuio : af#

con lo Stellate,& col Cadeno, non parmi bifogno, ch'io ri- Aco al vot

peta quelche hò detto à dietro; ilche hauerebbe egli potu- tarne er ver

to faranche fecondo quella larghiffima ſua fignificatione i ſº º".

ma intefe di quetta minore, quando diffe uel lib. 1 o. che dal

Romano Senato fù determinato, vt due colonie circà Vefci- ..... -:

num,& Falernum agrum deducerentur:vna ad oſtium Liris flu- ಸಿ.繫

uij, quæ Minturne appellata: altera infaltu Kefino, Falernum riſcontra:

contingente agrum • Sinuestà fù alle falde del monte Maffico, con Plinio

pº Falei no

laonde Martiale nell'Epigramma 106. del lib. 13. hebbe à Secondo -

dire s

492 De Sinueffanis venerunt Mafficaprælis.

Adunque parimếte il fudetto Plinio Secódonó oltre Sinuef. „... .

fa, nè oltreil Maffico riconobbeil Falerno; il quale dopo :: ::
- |- -

- |- ** condo illu

hauer chiamata sinueſia: ºpidum extremum in adietio latio ; :::::::::

foggiunfe,che hincfelix illa Campania eſt. ab hoc finu incipiunt luogh. i

vitiferi colles. hinc Kefcini,3 Cæditij obtenduntur agri. his iun

guntur Falerni, Caleni . deinde confurgunt Maffici, Gaurani,

Surrentinique montes. Et così dicendo, ci dimoſtrò palefe

mente il Falerno di quà del Maffico, & verfo Cales, & dal

medefimo Mastico il diftinfe. Pur di queſto minor Faler

no, s'io non erro, intefe egli nel cap. 6.體 lib. 14. doue.»

accennò effervna ſpecie del vino Falerno il Fauſtiano in L

quelle parole. Secunda nobilitas Falerno agro erat, & ex eo Horatio il

maximè Fauſtiano: cura, culturaque idcollegerat. Il Fauſtiano, lustratº,

come da lui ftesto appreilo intenderemo, naſceua à mezzo

de colli (del Maffico, io penfo,) circiter quatuor milliaria à

Vico propè Cedias, qui Vicus à Sinueffa fex millibus abeſt : ciò

è per la via Appia, il che fi efpoſe al fuo luogo. Di più par,

che di queſto Falerno,che ò il confuſe,ò fol volle defcriuer

ko congiunto col Caleno, parlò fimilmente Horatio nell’O

'de 2o. del lib.1. il qualesò confuſe il vino Cecubo col For

-miano,& il Caleno col Falerno, chiamando con doppi no

mi quelvino,ch'eravn folo:ò vero la fudetta vicinanza de'

loro campi volle accennarci in quelli verfi.

» . Cæcubum,& prało domitam Caleno,

AIXXAZ -
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» Tu bibes vuam: mea nec Falerne

s, Temperant vites, neque Formiani

» Pocula colles.

Percioche parlando eglide vini nobili, douette intendere.»

de' Falerni di quà di Sinucffa, donde fi è intefo da Plinio,

che incipiunt vitiferi colles. Talche fin hora habbiamo due.»

- forti di campi Falerni. |

Fà anebe a Aggiunge à queſtelo ftesto Plinio ancor la terza, ch'è la

常鑑 *** più ritretta,& la più propria delle altre, dicendo nel fudet

#; to luogo: Falernus ager à Ponte Campano, leuapetentibus Vr

#4, #, banamicoloniam Syllanam : nuper Capuecontributam, incipit.
che non tra- Et fecondo器 ſpecialistimo fignificato,come anch'egli

fºrfe ºltre iui afferma,diſtíngueuano alcuni il comun vino Falerno nel
sl န္ဟုန္ဟစ္ဦး# feguente modo. Summis collibus Gauranum gigni: medijs

::%然 Faustianum: imis Falernum. Il Ponte Campano fù ſopra il

umicello Saone, nella via Appia: diquà di Sinuesta, per lo

fpatio di noue miglia: come fi dimoſtrerà di qui à poco.

Ādunque il Falerno rilirettamente fù da queſto lato del me

defimo Saone verfo il Volturno, al lato finiſtro della fudetta

plinio se via Appia, la qual conduceua da quel Ponte alla città,chia

condo illu- mata Vrbana;&douette effer propriamente quelcampo, che
strato • da Romani a' Capuani fù tolto, il quale non effendo itato

fin al Volturno di egual bontà, & natura, non venne da »

tutti, nè ſempre, fotto que ftofol nome appellato ; onde in

coſtantemente diffe Liuio, che Cafilino diuideua il campo

Falerno dal Campanoj& che Hannibale hauendo fermati i

fuoi alleggiamenti appresto Cafilino, mandò Maharbale à

盟驚 depredar nel Falerno; il quale vi peruenne, come già notai -
ftrati, per la medefima Appia,cõgiunta perciòda Horatio col Fa

ierno nell'Ode 4. dell'Epodoparlando di Mena, liberto di

Pompeo Magnos

» T Arat Falerni mille fundi iugera,

39 Et Appiam mannis terit.

Et quì di paffaggio è da offeruarfi, che Liuio hauendo det

Lodatº da to nel lib. 22. che ea regio preſentiserat copie, non perpetue »

altri dì{* arbusta, vineeque,& confita omnia magis amænis, quàm necef>

:: ്in farijs frustibu: fù da Horatio,& da Silio alquanto difcordes

A: iquali dcfcrifiere il Falerno fecondodi nobil vino,& differ,

di biade, che fi araua,contrarfene copioſa ricolta; comeangorla pre

-

- tC
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fente eſperienza ne dimoſtra. I verfi di Silio nel lib.7, men- liuiº dº:

tre ragiona di Hannibale,fonqueſti. Horatio, &

- - - \ -
- da Silio di

22 Hic verò intrauit poſtquàm vberis arua Falerni: fcorde,& i @

99 Diues ea,& numquam tellus mentita colono, tato. -

32 Addunt frugiferis inimica incendia ramis. -

Siche haueranno quei Poeti parlato fecondo il vero, à mo

do d'hiſtorici : & queſto hiſtoricoper vn certo ingrandi

mento,à modo de'Poeti.

Hor fe il campo Falerno, fecondo i due fuoi vltimi figni- Dall' opfºfº

ficati,fù alla finitra della via Appia (intefe Plinio, à chive- tºtº 4:岔

niua di Roma) & perciò verfo Cales, & verſo il monte Cal-炒:*

iicola: l'altro campo,che alla ſua deſtra giungeua al mare, : #:

qual nome hebbe egli ? Certamente, come io già accennai, re fà il cam

fù lo Stellate; nel quale effendo difcefo Hannibale per lo pº SI È L

campo Caleno,& haủendo piantatiifuoi alloggiamenti di + ***

fotto Cafilino, & dell’Appia, verfo il mare, intrà Formiana , ...:... a1,..
- : : یمم.م7:ءاصمهم : - : , Liuio illu;

Jara come diffe Liuio,ac Literniarenas, ſtagnaque perborrida : |

fitu bybernaturus erat . La celebrata fecondità del Falerno, •

di vino, & di biade, che in parte fi è intefa pur hora, & più

largamente verrà dichiarata nel Diſcorſo ſeguente, altret

tanto ben conuiene generalmente al campo,che gli hò attri

buito,al qual non manca la ftesta natura : fol mancandogli

la copia degli agricoltori:quanto allo Stellate,deſcrittocidi

non molto pregio da Cicerone, conuiene il campo, ch'hò

detto accốcio ancorgeneralmếte molto piu à pafcolische ad

affai facile,& vtil coltura. Adiungit (così di Rullo diffe quel- campo di mi

l'Oratore) Stellatem campum agro Campano, & in eo duodena mer#regio de

deferibit in fingulos homines iugera: quaſi verò paullùm differat gli altrº d4

ager Campanus,ac Stellatis:le quali parole furono prefe nello 44e4":"";
festo fentimento dai Turnebỏ,onde echiosò, chê cum stel- *******

latis campus bonitate infinitis partibus fit inferior Campano , "

multo maiorë modū attribuere viritim Kullus debuit, ad colonos

equandos:Et Plinio Secondo mentouando i nobili campi di plinio Sec.
là del Volturno, cio è il Ceditio, il Vefcino, il Falerno, & il iliustrato. Il

Caleno; per la ſua ignobiltà,forfe, non potendolo Stellate » Cafaubº"?

lor paragonari: il facque : Laonde parmi, che men atten-: dį

tamente haueffe il Cafaubono offeruato il fudetto par- P" colº,

lare di Cicerone,fcriuendo negli Auuertimenti fopra il capº

20. del lib. I di Suetonio, che de Stellate campo loquatur ille,
.XXXIV L l l tanฯ
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tamquam qui evleretur,c3 exerceretur. ilche egli fè,& ben lar

gamente del campo Campano:non hauendo altra volta più

mai ne in vnosne in altro modo mentouato queſto Stellàte;

& la difinguaglianza tuttauia dell’vno, & dell'alrro campo

fi dallo ſtello Cafatibono attribuita alla difegual loroam

iezza; dicendo, che l'aggiunta,la qual Rullo far intendeua

dello Stellate al Campano exigua appendia fuit pre Campani

magnitudine, nelche ſenza fallo fi abbagliò,& per contodel

l'ampiezza di ello Stellate, s'egli fù quello, ch'hò dimostra

to: & per conto dell'ampiezza del Campano, fe forfe in

tefe, hauer parlato Cicerone della Campania intiera;delche

v • al pari il Turnebo , & il Manutio l'ammoniua:Col ſudetto.

:::::::ಸ್ಪ್ಲೆಂ
!!gುಡ್ಗಿ:Blaga

::::::::: tolto à gli Aurunci anche queſto Stellate º de quali giă fie
suai Afº intefo da Dionigi, che quondìm camporum, qui Čampanivo

a capushi, cantur, (fecondo il general nome) aſpestu amæniſfimorum,ø

effºndº ben paftuis aptiſſimorum partem non minimam (queſta verſo il

:"***" fiume volturno).Auruncis gente barbara indepulſistenuerunt.

69• Certamente l’vn campo,& l’altro, venuto iu potere poi de

Dionigi Ha gli Etrafci Capuani lo Stellate folo fù più lungamente da •

irc.iiiuŘrato effi poſleduto, fin che non furono foggiogati da Romani;i

quali ben 13o. anni prima fi hauean prefoil Falerno, cioè

il migliore. Nó per queſto allo Stellate io negar poffo quel

la lode,che da Dionigi veggiamo,eftergli ſtata conceduta-,

di effer molto herbofo,& inolto commodo a'pafcoli,la qual

tuttauia bengli conuiene: anzi itimo, che non debba rifiu

9:defºdet-tarfi la fudetta fua etimólogia dal nome.Stella: chefignifi

-te.

care aj; Atbeius Capito (ſon parole di Feſto) proſperum, &leة

۲۰۰Stcلا

tum : effendo la profperità & la letitia delle herbe & delles

biade, per figuratomodo didire,il lør viuacemente germo

gliare; dalla quale congiuntamente Salutio;appresto Seruio

fopra il lib. 1. dell'Eneide di Virgilio, denominò Lieto vrlº

tal campo.Frugum diffe egli, pabulique letus ager, ilche noto

accioche non mi fi opponga che loftesto Poeta nel princi
saluais, se pio della ſua Georgica riſtrinſevnatalletitia aile biade fole.

Virgilio cõ »» . Buidfaciatlætas fegetes.–
cordati. Ser non concedendo io al medefimo fuo Scoliafte,ch’egliJege

uiorifiutato tem pro terra pofuit: parendomi,che la terra per lebiade& te

biade per felteffe pollandirfi. Liete. Cosìadunque lo Stella

18عسو
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te benche di molto minor pregio,che il campo Campano :

cio è di quello, che Rullo diuider voleua, di cui Cicerons »

diffe. Totus enim ager Campanus colitur, & poſſidetur à plebe

optima, & homeſtiſſima: fù nondimeno per cagion de ſuoi pa- ä: fà d, al

fcoli degno di queſto nome:per la qual cagione ancora,s'io洲 ម្ល៉េះ

ben penſo,fù riputato dal Vólaterrano &daglialeridiquel- ::::::::::
la età, effer l’herbofo campo di quà del fiume Volturno, ap-fr.ſiimazzo

pellato,come efpoli à dietro Il MazKpmesal quale vna tallo: ne:

de molto più conueniua, delche ragionerò altroue; må efst

I'affermarono-fenza recarne veruno argomento: hauendo,

forfe, ſeguita la comun fama, già per queſta medefimaeti

mologia del fuonomediuolgata da incerto autore,la quale, „. .

à non douea effere ancor nata nel tempo di Giouiano Pon-Giouianº

tano:ò pure fù da lui diſpreggiata;poſciache nell'Hiſtoria. ့ ့ ့ ့ ့၊
della guerra Napoletana mentouò più volte i fecondi pa-noff:sfie

fcofi del Mazzone, all'hora affai celebri per le nobili, & co- &lodato,

pioſe razze di caualle, che vi eran nodrite da noſtri Rè

Aragonefi; & frequentemente ancora appellò col nome di

Stellate il campo, ch'era di là del Volturno: benche non sò

comprendere quai confini riftrettamente gli attribuiua.

Mà fe lo Stellate non fi araua:hora intender potremo,che Del në arast

queſta, & non altra fù la fua confecratione, mentouata lºஆப்

da Suetonio nelle parolesch'hò recate à dietro, la quale in... :: 4:քli
queſto,& nel precedente fecolo grandiffimi ingegni hà fati-്. -

cati. Così molte altre cofe furono ſacre,l’vfo delle quali in » -

qualche maniera era prohibito:& lo Stellate,che di fua na- |

tura non fi araua, fù creduto facro dal volgo; nelche Sueto- Suetonio ili

nio feguì,ò il comun dire,ò pure altro ſcrittore, che alquan-luftrato,

to prima di lui l'hauea feguito:natone ancora l'inganno,che

il luogo,in cui fù Cartagine: città per varij modi, & nelles

fue proſperità,& nella fuainfedeltà verfo de'Romani, & nel

cattigo,che da effi ne fù prefopareggiata à Capua:era ftato

anche confeerato ; & di più, che Cefare,così in altri affari,

come nel diuidere il campo Campano, & queſto Stellate » ,

rotte hauea Parimente le comuni leggi, che al pari eran fa

cre. Vnus ex eo tempore(diffe di lui il medefimo autore)omnia

in Republica,& ad arbitriã adminiſtrauit. Et poi.Campū Stella

të maioribus còſecratum agrumque Campanum,ad fulfidia Rei

publice vestigalem relistium diuifit extra fortem,ac viginti mil
X X X IF L l l 2 libut
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4: ":"- libus ciuium,quibus terni plurefuè liberi effent, Nè percioche »

';;;; l'herbe di queito campo doueuan tuttauia effer pafcolate ,

:,:;„, , dalle greggi, & dagli armenti,douea ceilar il volgo dal cre

li bruti. der filo; estendo ſtate le leggi di fi fatte confecrationi in va

- rie guife: & per ogni modo, s'egli era veramente facro,non

meno pafcolato effer douea. Equorum greges (ſon parole pur

di Suetonio nel cap:81:ancor di Cefare parlando quos in–.

traiiciềdo Rubicone flumine confecrarat,ac uagos,et fine cuſtodia

dimiferat, comperit pertinaciſſimè pabulo abſtinere.I quali è ben

certo, che non conueniua adoperarli ad vſo veruno; come »

ne men veniuano moleſtati i pefci del fonte Aretufa in Si

cilia » del qual fonte difie Diodoro Siciliano nel lib. 5. ap

‘ preſſo il fuo interprete,che non tantùm pristis, ſed nostris quo

que temporibus,magna copia fert piſces facros: quippe abhomi

nibus intastos. Mà Plinio Cecilio nell'epift.8. del lib.8. rac

conta, che il fonte, & il fiume Clitunno, il quale fin ad vn_

certo ſegno, cio è ad vn fuo ponte, era facroben potea per

quella ffeffa fua parte nauigarfi. Is terminus facri profanique.

fnfuperiore parte nauigare tantùm : infrà etiam matare concef.

fum. Et nella epiſt. 2o. del medeſimo libro,ragionando del

lago Vadimone,fcriffe,che nulla in hoc nauis (facer enim eft)

fed innatant infule, herbide, omnes arundine, & iunco teste: &

che nondimeno in quelle iſolette folean pafcere degli ani

mali. Conſtat pecora,herbas fequutafic in infulas illas, vt in ex

Ma gli ferit tremam ripam procedere folere. Adunque era fol prohibito

: #:“ in queſto lago il nauigare: in quel fonte, & in quel fiume il

-nuotare.
Horil

volgo,che prima non vide ararfi il cãpo Stelهتسباویاهرات

::= f. late,douette crederlo parimente facro; & Suetonio diede fe

1774. de ad vna tai diceria, alla quale negolla ogni altro fcrittore

. di lui più cauto , onde della fua confecratione non fü da

ఫ్గు altri fatto motto,& più di tutti da Cicerone,il quale men di

::::::::: tutti hauerebbe douủto tacerla; pofciache perdiffuadere la

ftratos diuifione di queſto medefimo campo,tentata da Rullo, nel

che fi affaticò molto:non hauerebbe potuto hauerne argo

mento migliore. Creder ben douette Suetonio,ch'à tempo

di Cefare era affai noto,che lo Stellate fuffe facro; laonde »

fra'fuqi fatti di affoluto fuovolere numerò queſto, che l’ha

ueste diuifo; mà inuero quella fama nacquedapoi, quando

fù preſo adararfi da'nuoui,& freſchi coloni,dal quai ణ
9
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che ſi ...... - 4. i Roma,fin all'età fua, il qual viste fottó Natº dipº •

Hadria, o, coritt, qu-fi ducento anni ; fiche il filentio di ಓ.::;
Cicerotein ea .i. incora niega più toſto che porga argo-ஃ4↑4Ꮫ

mento,che à lui tuilt itata ignota la fua confecratione.Pen

sò il Turnebo nel cap. 22.del lib.3. degli Auuerfarij, che Ci

cerone la tacque , percíoche n'era eſtinta la fama prima->

dell'età ſua& dell'età di Cefare,dicendo. Exiſtimo Suetonium

dicere,matorum opinione facrumfuiſſe Stellatem agrum,cum ta

men illa tempestate,qua diuiſus eſt à Cafare,prò facro mð habere

tur;atque idea commentariis quibufdam recöditis, aut annalibus |

eruit Träquillus:Cicero nefijt;alioqui contra Rullum huius con- • • •

fecrationis meminiſſet. Et replicò lo ſteflo,annotãdo la fudet- Il Turnebo

ta Orat. 2.cốtro Rullo, doue hà,che Ciceronis ætate nulla erat rifiutato, &

cöfecrationis opinio.Mà ciò ripugna al dire di Suetonio,ilqua- "º"

le accenna,che Cefare diuife queſto cãpo,métre era tuttauia

facro;delche non fi auuide,nè Leuino Torrentio,nè Marcello

Donato , i quali per altre, & frà lor varie maniere,nelle lor *

chioſe ſopra il ſnedefimo luogo di Suetonio il riprefero di

queſto crederfuo. Effo Torrentio fi perfuafe, che nella fu

detta Oratione di Cicerone manchi quella parte, nella qua

ie egli hauea della confecratione dello Stellate ragiona

to: mà con vna fola negatiua fà rifiutato dal Cafaubono,

il quale à più potere fchifò di riprendere apertamenta il re- Marcello

cato parere del Turnebo Il Donato poi in cambio di ſcior- Donato ri

re,raddoppiò queſtonodo, dicendo che quelche vna volta. :::::: *

era ſtato confecrato,non poteua fe non irreligioſamente,co-"

me fè Cefare dello Stellate,profanarfi;ne prefe cura,che ciò

non farebbe douuto tacerfi da Cicerone : ne effergli ſtato

ignoto, talche il fudettto Cafaubono di lui nó tenne conto;

& benche nol diffe apertamente : nondimeno accennò, ha

er qualche ſoſpetto del detto di Suetonio, da me ancheri- L 4s-i cae

fiutato,che l'incolpo, dihauer feguito il volgo. Mà falfa-, fºrårignef:

effendo ſtata queſta confecratione dello Stellate: & dal Ca- creduta vera

faubono có qualche ambiguità:mà cõpiù fermezza efiendo da fle"

fiata creduta vera dal Donato cercaronol'vno,& l'altro di- ::::::" ്.

moſtrarne il tempo& la cagione.Il Donato diffe, di poterfi臀

credere, che primis Reipublice Romane temporibus, cum cir- cegioni,

cumuicini populi debellarentur, fubastum cº- agrum Stellatem;

quumque tunc temporisfæpe, fæpius inter Tribunos Plebis, &
XXXIV - Aenia

11 Torrētio
rifiutato.
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Senatum contentiosè leges Agrariepertraffarentur, hoc eſt de

diuidendis populi Romani agris,quod paſſim apud Liuium in pri

mis libris legitur, fatium, fortè, adtollendas difcordias, vt ager

Stellatis, nec iuxtà Plebis placitum, nec Patrum decretum,diui

deretur,aut indiuiſus remaneret;fed medio quodam temperamen

to Dijs immortalibus confecraretur, vt nullum Populo, nec Se

* natai,in illius poſſeſſione ius remaneret.Così il Donato.Al qua

Marcello , le laſciando di opporre lo ſcambio de'tempi, in cui fimil

Pº": mente cadde, come dirò appresto, il Cafauồono: i,ch'

nuouo rifiu ***X: » : Ppreito, il Calaubono: parmi,c

:4i : egli non ſi auuide , che vna tal confecratione à quel fine »

cofe. farebbe ſtata molta più neceffaria farfi del cãpo Campano,

ch'era incõparabilmente più nobile, & fù di tali cõtraſti più

fpefla càgione, & nõdimeno ager ipſe, per vfar le parole del

medefimo fudetto Oratore nella Orat. 1. contro Rullo,

19:stubº per fefe,& Sullane dominationi,ơ Gracchorum largitioni,resti

ººrifiutator it. Ít caſaubouo peraltra parte pensò, che quella confecra

tione fu compita in memoriam inclyte illius vittorie, quam

Romani eo in loco de Samnitibus anno W.C.459. Coff 2. Fabio

quintùm, P. Decio quartùm retulerunt. Mà fe pur io haueffi à

creder feco,& congli altri,chelo Stellate fù veramente con

fecrato; & che la faa confecratione fù vn religioſo dono

fatto à gli Dei, crederei ancora, che ciò non auuenne nef

tempo, creduto da lui, & dal Donato ; poſciache non »

queſto campo : mà il Falerno, diffe Liuio nel lib.8. che da'

Romani era ſtato tolto a'Capuani; il quale non in riguardo

della Campania effendo da lui ſtato appellato alcuna volta

col comun nome. Campano: come fi notò à dietro;& fotto

queſto nome estendo ftato diſtinto dal medefimo Falerno»

perquei medefimi anni,da effi accennati; a'Capuani tutta

uia douette appartenere. Chefe i Romani prefero à vendi

cari danni, che vi erano stati fatti da’Sanniti : ciò ben con

uenne per le leggi della confederatione,& dell'amicitia, ch'

eran fra loro ; laonde appunto di queſto lo ſteſſo Liuio ra

gionando nel lib. 1o. hebbe à dire, che fama de Samnitium

exercitu populationibuſque Campani agri(antecedentemente.»

hauea meutouato il Campano, che à me fuona lo Stellate »

fiuio illur. coi Falerno) ad tuendos ſocios conuertit. Et con maggiorpro

f::ò,& per prietà parlò in queſto luogo, che parlato non hauea nel lib.

atro notato 7. di Paļepoli,la quale multa boſtilia aduerfus Romanos,agrisms

- Carnpa
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Campanum» F4: i.e incolentes fecit; ò che per Campano

s'intenda lo 25捻 te; O Put quciio, ch'era di quà del Voltur

,inel'vn, ne "altro, nella maniera che il Faiernoلnode'qua.

era à quel temPº stato diuifo, à cittadini Romani . Mà al

cum, förfe,creder potrebbe, che per ogni modo la confecra

tione dello Stellate ſeguì dopo la cattiuità di Capua, nè in }

diffinil maniera: ne per distimil cagione della confecra

zione del luogo di Cartagine,quem videlicet (fonoparole di

Cicerone nella Orat.2-contro Rullo) P.Africanus nõ propter

religionem fedium illarumhac vetuſtatis,de confilijfententia con

feestauit: ſed vt ipſe loeus eorum, qui cum hac vrbe deimperio

Certarunt, veſtigia calamitatis ostenderet. Ilche fe fuffe ſtato

Aetto del campo Campano,in cui Capua fù collocata, ester

ben potrebbe affai vero. Et di queſto fi è ragionato àba

*ílanza

Era stato diuiſo fra alcun numero di Romani il cãpo Fa- Nella nusua
1erno, ben molto anticamente,come fi è replicato più volte, Trikº Hale

„cio è fin dall’anno 413. della medefima Roma,& per lor ca-"?院#:

:gione pensò il Cluủerio nel cap. 7. del lib. 3. parlando del ::::::::::::
fiume Vfente , & nel feguente cap.8. mentre ragionò d'In- Rimani.

„terranna, che fù dopo 22. anni iſtituita la Romana Tribu

:Falerina nell'anno del confolato di Marco Foíſio Flaccina- Il Cluuerio

:tore,& di Lucio Plautio Vénone,che fù diRoma tāne 435: rifiutato

-quafi che imedefimi Romaniperà dietro nó fi fuffer cópre

ºfi in veruna Tribu,ồ vero, che le Tribufifußer moltiplicate,

non moltiplicatofi in maggior numero il Romano popelo. -

Mà il Sigonio nel cap.3.del lib.I, De ant.iure ciuium Roman.懿:
tanto più di lui fi auuicinò al vero, quantoditempopiù vi- :::::::::
cina alla fedetta iſtitutione nè pensò la cagione, doue ciò mani citiad;

attribuifee all'accreſciuto:numero de Romani cittadini, il- si.

chcera feguito, comenel lib:1, affermò il nostro Velleio,nel ... ...

confolato di Spurio Poliumio,& di Veturio Caluino,che fiù il :gºriº

di Roma l'anno 432. cioètre anni prima dell'aggiunta-, ಕ್ಲ
- Tribu fudetta ; quando Campanis data eſt ciuitas, delche » antio f::

parlò ancora nel feguente verſo Spondaico vn certo an-tarifaórtati

tico Poeta appreſſo Genforino nel cap. 24.De die Natali.

$3 Ciues Romanitungfaffifunt Campani.

Siche la nuoua Tribu Falerina fù aggiunta alle prime, per

deſcriuerui i Capuani,diuenutinuoui Romani cittadini; &

XXXIZ lbenسب
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ben dal nQme del non molti anní innanzi da effi Romani

ottenutocampo Falerno,ch'era ſtato de'medefimi Capuani,

se dal campo fù conueneuolmente denominata. Queſto inuero, fe ;

Falerno ::: nomenon finieghi, poter effer deriuato l'altro, è ragione

铬#: uole affai; hauendo io benda auuertire, che i Capuani di

rina. quella Tribu,dequali, ragionando del campo Stellate,diffi,

ritrouarfi mentione in molte noſtre antiche ifcrittioni,non

vengono da me creduti, effer quelli de tempi così alti,per

molti contrafegni, che quì non poffo dichiarare ; da quali

anzi vengo perfuafo,che furono de'tempi della colonia,de

dotta in Capua da Cefare, come accennai nello ſteflo luo

go. Mà Liuio,che introduste nel lib. 23.il Confole Terentio

Varrone à direa Capuani ambaſciadori, che à gran parte »

di effi haueano i Romani conceduta la loro cittadinanza ;

& nel lib.31 pur di queſto fè parlare il legato de'Romani nel

- - - - . confeglio degli Etoli, come pervnoingrandimento, ſenza »

riferbă veruna;& anche nel lib.8.raccontato hauea,che nel

l'anno del confolato di Tito Manlio Torquato la terza vol

Ma la Rº- ta, & di Publio Decio Mure, che fù di Roma il 413, fù con

mana cittadi ceduta la medefima cittadinanza à mille, & feicento equiti

#"#": Capuani, ilche replicò di nuouo non molto appreffo nello

/:.::::::: Řeho libroneir anno del confolato di Lucio Éirio Camil
alcuni: „a a ſteflo libro nell anno dei coniolato di Luçio Furio Cami

sutri i ca. lo,& di Caio Menio,che fù pur di Roma il 415: poi nel lib.

риаліі 9. douefcriffe di quelche era auuenuto nel confolato de'fu

detti Spurio Poſtumio,& di Veturio Caluino,nel quale anno

- - il noſtro Velleio difie con vn parlare del tutto vniuerfale » ,

Liuiº nºta che campanis data eſt ciuitas, come ancor fece il mentouato

[9, Poeta antico : quiui, dico,nel medeſimo anno, & negli

... altri anni di quel contorno,affatto di ciò tacque:fe pure non

fi creda, che ne parlò all'hor che defcriuendo quelch'era fe

guito nell'anno del confolato di Marco Foffio Flaccinatore,

& di Lucio Plautio Vennone, che fù di Roma il 435, hebbe

à dire,che nel medeſimo anno primùm Præfećii Capuæ creari

capti,legibus ab L. Furio Pretore datis,cùm vtrumque ipſi prò

: remedio ægris rebus difcordia inteſtina petiſjent ; & due Rome

additæ Tribus: Vfentina, ac Falerina ; & hora quella fua mar

ratione ne fuoi codici manchi.Certainente iui ciò cadeua-s

- afiai opportunamente: & per le cofe raccontate: & per l’in

contro del tempo foldi tre anni più ballo deltempo,defcrit

ζΩC1
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:

il fuo filentio non fi attribuiſca à queſtaآاع"دveأةهtoc

cagioneio nOألا : qual cofa debba penfarmi,ò della fủa di

iiiiels -

Cosă adunque molto più per l'argomento della fudetta Il campo Fa

vicinanza de'tempische Per quella de loro nomi, parendomiஆ

probabilcofa : che dal campo Falerno prefeil nome la Ro-:

inanatribu Falerina: parmi ancora, ch'egli non fu detto à :i:i:i:;

questo modo da gli Aurunci, foi antichiffmi habitatori;

& che per queſta cagione raccótando il medelimo Dionigi

Halicarnafeo in qual maniera ne peruenne il dominio a'

Pelafgi, nol chiamò con verun nome proprio : benche nel

principio del lib. 1: doue ragionò delle lodi d'Italia, & de

pregiatiffinivini Falerni » l'haueffe in queſta guifa appel

Îato. Quei Pelafgi, come dichiarerò nel fuo proprio luo

go, vennero di Teſfaglia ; & poffon crederfi, effere itati wè da Pelaf

crelli, che da Ariſtotileင္တူ il Filargiro fopra il lib. 2. fi:fi: A

ੇGeorgicadi Virgilio,furon chiamati.Aminei& da Ma- ಡ್ಗಿ

crobio nel c.2.o.del lib.3. de'Saturnali fi dicono,hauer habi- ##:

tato nella fteffa regione. Le parole del Filargiro fon queſte. er il chiama

Amineos Aristoteles in Politicis hoc ſcribit: Theffalos fuiſſe,qui rene. Ami:

fue regionis uites in Italiä tranſiulerint,atq; illisinde nomen im- "º"

poſitum. Quelle di Macrobio fono queſte altre. Sicut vuarum

ifta funt genera.Aminea fcilicet à regione: nam Aminei fuerunt,

zobi nunc Falernum eſt. Adunque non folamente al tempo,

nel quale era ftato dominato queſto campo dagli Aurunci ;

non hauea egli ottenuto vn tal nome: ma nè men l'hebbe »

poi da'fudetti Pelafgi,da'quali fù chiamato Amineo: che fi

nalmente eftinti , douette quel vocabolo ancor ceffare » . Ma poi

Scriffe Silio nel lib.7. ch'effendone fignore vn huomo , det- fe »悠

ro:Falerno gli fù infegnato da Bacco I'vfo del vino,dal qua huom.appe

le il vide fecondato di viti,& di alberi in vna fola notte. Mà tato. Faler:

quella fù vna fintione del tutto poetica: potendo ben effer nº.

vero,che dal fuo poffeffore:come dagli Aminei egli era ſtato

detto. Amineo:haueffe ottenuto queſto nuouo nome, il qua

le io penfo,che per la ſua celebrità fi parfe nel resto della. ::::::::
vicina regione, che diuiſamente era chiamatain altri varij :ே ്

modi. Delche efter non dee maggior marauiglia di quella, to Faferno it

per vfar le parole di Herrico Stefano nel cap. 2. dell'Appen- fuº, uinº in

Dal qual no

dice à queſ che Giouanni Grammatico,& Čorinto ſcriſiero:“ ***

ᏗᏑXX/Ꮴ M m m del stu".
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dei Attico dialetto, quòd quamuis adiestiua fint hæc nomina.

Falernunt.Cæcubum (parlandofi de’vini)cum quibus fubſtanti

uum ſubaudiri neceſſe eft;i4s tamen(prefertim illi priori)epitheta

adiungere,tamquam ſubſtantiuis latini Poetę minimè dubitarunt.
Poſciache il medeſimo autore parimente alla celebrità di fi

fatti vini ciò attribuiſce.Tanti videlicet(foggiunfe)bec voca

bula,quòd vini,& quidem generofiſſimi,effent cognomina, facien

da cĵëputarunt, vtijs prærogatiuam illam indulgere fas effe cen

fuerint. Hinc igitur funt illa. Falernum forte. Falernum indo

mitũ Falernum feuerű. Falernū acre. Falernum neffareum,atq;

alia.Mà paffiamo à ragionar delle città,che hebbero i Pelaf

giin queltoftesto cấpe & degli altri ſuoi lueghi più famofi.

XXXV. Lariffa città. Foro Popilio eittà. Foro Clau

dio città.Vrbana città. Ponte Campano/opra il fiu

me Saone. Luoghi: l'vn detto. Ad Ottauo,

L’ altro. A Nono.

LARtssa Delle città, che i Pelafgi hebbero nel fudetto campo,

eiua de Pe fcrifie Dionigi Halicarnafeo,che in parte fi è riferito à die

taſ:::::* tro,come hà il fuo interprete nel lib. 1. in queſto modo. Hi
po Falerne. qиоqие диопdат сатрогит, диі Сатрапіъocantнr, afреffи

amaniffimorum, & pafeuis aptiſſimorum partem non minimam »

Auruncis gente barbara,inde pulſis,tenuerunt. Et cùm alias vr

bes,tùm etiam Lariffam ibi condiderunt, cui à ſua metropoli Pe

loponneſiaca nomen indiderunt. Cæterarum igitur vrbium,qua

in hoc numero erant,nonnulle vel admeam vſque ætatem,muta

tis fepe habitatoribus fiabant. Sed Lariſſa iam pridem deferta

manet;ita vt prifline babitationis nullum veſtigium noſtri feculi

hominibus manifeſtum habeat, præter ipſum nomen, cº nè boc

N quidem multis eſt notum. Aberat autem non procul à Foro, quodon fò mº
- - - |- - - - - - -

:::::::. Popilium appellatur.Fin qua Dionigi Et di queſtanostra La
2:an anti riffa inuero non par ch’hebber notitia altri antichi fcritto

ebi, ne da- ri, da'quali ella non fù in verun modo mentouata; & Plinio

2 (து. .:: Secondo non hauerebbe douuto tralafciarla,il quale nel ca

ry:,: talogo delle città della prima regione d'Italia numerò an
A:n ira che quelle, ch'erano eſtinte:& ne meno Strabone,che nel lib.

ajciare. 9. ragionò delle molte altre città di fimil nome. Mà il Clu

uerio,
*----
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uerio&ogºt驚 autor moderno, che haueua potuto ap: Fiº:sc.

prenderla al "ettto Dionigi; per qual cagione anch'effi #;
:::ero ? A:nque di queltä Larifia infi gran filencio :"ng:
degli autori antichi,& de'modernià me non retta, di Poter Dionigi Ëa

dire molte cofereffendone itato ignotoil nome,& il fito an-lic. illüstra.

che alla maggior parte de medelimi antichi;&fol potédo: º :

me offeruar queito nelloftesto Dionigischefe i Pelafgivfciti

dai peloponnefo intorno à fei età prima, che fuller perue

nutiin Italia, come tuttauia egli afferma, & diftefamente

dichiarerò al ſuo luogo, hauendo fatta dimora per lo fu

detto tempo,che importa lo ſpatio di ducento anni,in Tef ".

faglia,& altroue,impofer finalmente à queſta lor città il no

mé della loro original metropoli: douette da effi efferfi ri

tenuto vn tal coſtume douűque hebbero à fondare delle al- |

tre;laonde dopo l'interuallo di due intieri fecoli, nè la me-

moria,nè l'amore dell'antichiffima patria haueano dimen

ticąta.

Mà di Foro Popilio, diffe Dionigi, ch'ella nell'età fua fi à anch

habitaua; fiche pote da ogni altro autore effer conofciuta,影:常钛
laonde il fudetto Tolomeo efprefſamente fotto il nome di Pièiositta

Foro Poplio , mà alquanto ambiguamente Plinio Secondo, de Pelafgi,

fe fi attenda la comune interpuntione de fuoi Codici nel verſº i sta"

cap. 5. del lib.3.benche foli, l'han pur mentouata. Le parole 4: V;:tur:

di quel Geografo, che fono ſtate recate nel ragionamento dipº

di Trebola,doue fi è auuertito, ch’egli la defcrilfe infieme » 2

con l'altre noſtre città di là del fiume Volturno, fon queſte.

Campanorü mediterranee tiuitates. Venafrum,Teanum, Sueſſa,

Cales, Cafilinum, Trebula, Forum Popliſ, Capua, Abella,Atella.

Et percioche camminando eglicol dire da Occidente& da

Settentrione verſo Mezzogiorno, & verfo Oriente,la nume

rò nell'vltimo lor luogo:può crederfi,che nõ fù dalle fue ac

que molto lontana. A questo fuo fito fi concorda afiai bene

il mentouato Plinio, il quale per via di Alfabeto numeran- Plinio See i

»do i popoli della prima regione d'Italia, non di altri Foro-:tº:

popoliſïdouette ihrendereche de fuoi cittadini nellefegué-*"***"

ti parole, che ne fuoi cogici mal diſtinte, celauano queſta »

città, & il reſto di quel dire rendeuano anche contufo, &

ofcuro. Fabienfer,difie egli,in monte Albano, Foropopulienfes

* Falerno, Frufinates, Ferentinates.&c.Legge ogni altro: Fa

XᏗᏑXᏤ M m m 2 bienfes
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bienſes,in monte Albano Foropopulienfes,ex Falerno Frufinates.

&c. Se Foro Popilio, òdicafi Foro Poplio fù,come afferma »

Dionigi Halicarnafeo,nel campo,tolto da'Pelafgià gli Au

runci,fermamente non fù in altro luogo, che di là del Vol

turno,come Tolomeo anche accenna, doue fi è veduto col

locarfi da tutti,& dal medeſimo Plinio,il Falerno. Come_s

adunque egli potè hauer attribuiti i Frufinati, che furono

popoli del Latio antico, al Falerno,campo della Campania

Felice:& al rouerfo i Foropopoliefi,popolo della ſteffa Cam

Et bauendo pania, al mõte Albano,che fù di quel medefimo Latio? Que

*蛟 farebbe ſtato vno ſcambio troppo manifeſto. Era in pie

::::::::: de Foro Popilio à tempo di Tolomeo, & di Dionigi, che:

pitä, v:ſ, vifero imperando Auguſto, hauendo ſpefie volte mutati

il fine del habitatori(per quelche fi è detto fin hora,può farfi non im

1uertº festº probabil congettura,che furonoi fudetti Pelafgi,gli Etruſci,
le di Criſto. i Capuani,& i Romani)& fi conferuò ancora non folamen

te fin al tempo del fudetto Plinio, mà per molti altri anni;i

cui citradini verſo il fine del quarto fecolo di Cristo dedi

carono vna ſtatua ad vn tal Caio Minucio Eterio inſieme »

con la feguente affai inculta iſcrittione, ch' è in Capua ap

presto la Chiefa di S.Bartolomeo Apoſtolo,di minutiflims »

lettere fcolpita. " ",

C. MINVCIO AETERIO SEN. INDVSTRIO VIRO

C v N C T V S P O P V L V S C I VITAT IS F O R O P O P ILI E N S 1 V M

LA B o R I B V S T VI S PATRI A E N o s T R A E GENETALIS INDICAT

M A I o R E M H o No R E M D 1 GN vs c v RIAE ET P op v Li

p A T R O N V S F I L I O S P R 1 M O S I N O R D I N E N E P O TE S

D I EM M A G I S T R A T V O S IV R I V E N I AM A C C E P I S T I

T I BI D I G N O P A TRO N O V N IT Y S P O P V LV S VN A CVM

L I B ER I S N O ST R I S S T AT V AM L O C O C E L E B ER RIM O

P A T R I A E N O S T R A E P O N E N D A M C EN S VE R V N T

Il reſto,ch’era diftefo in alcuni altri verfi, non è potuto leg

gerii, confumatone ogni veſtigio dal tempo. A queſto Mi

nucio fù anche dedicata vna altra ftatua,parimente con la s

fuaifcrittione, che porrò quì di fotto, dagli habitatori del

caſtello, chiamato Cento. mentouato da vn folo Anaftagio

Bi
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nella Vita di San Silueftro, mentre racconta"كلوeaماناکماع

idon fatti all'imp. Coſtantino Magno alla Chieſa degli

Apostoli,da luifondata in Capua,così dicendo. Poffeſionem

adicentum,territorio Capuanospræſtantem folidos fexaginta. La

fudettaiſcrittione, ch' è in vn marmo , in vn podere, nel

la regione, detta volgarmente: Maiorife, di là del Volturno,

lontana quaſi di vn miglio dal medefimo fiume, nel deſtro

lato dell'ântico fito della via Appia,andandofi da Capua in

Sinuesta,ê queſta, -

A E T E R I I

M I N V C I O A E T E R I O

F A B E N T E M A I E S T A T E

D E I T R A C T A T V M M E N T I B

V S N O S T R IS ES I T M E R ITA E I V S OMNI

B VS ON O R I B V S G ESTIS PATRIE NOSTRE

E TI A M E T I N V R B E SACRA ADMINISTRATÈ

ONEM ADMIN(STRAVIT DIGNO PATRONO CENTO

AVRI STATVAM ante SEDEm dei PONENDAM CENS

.... VI. ID v s M A I AS L Y PICINO ET

i o V l n o у у, e c. ς Ο SS,

Le parole,deſcritte con caratteri di minor forma di tutti,fo

no ſtate aggiunte da me per quel che mi è paruto di giudi

care da loro non ben manifeſti veſtigi: & Lupicino fù cőfole

con Iouino nell' anno di Criſto 367. dal qual tempo non »

diſconuiene la forma della fcoltura di ambidue queſti mar

mi,ch’è alquanto rozza, & lo ſtile ancora di effe ifcrittioni,

fra lor molto pari, & cioche vi fi contiene, come i periti di

queste cofe poffon giudicare Le medefime comunicalami

tà finalmente perle quali altre delle nostre città di Campa

nia,come fin’hora fi ម្ល៉ោះក្បំ eftinte, & altre mol

to diminuite,non furono men dãnofe anche à queſta,di cui

il peculiar fito è affatto ignoto. Ben credettiin alcun tem

XXXΚ po»

Antica-s

Iſcrittione

fupplita, &

illustrata.
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Peile assie pomentre la ifcrittione ch'hò recata nel fecondo luogo,da

.ே*:, menon era ſtata ancor veduta che Foro Popilio fu quella »

:Idio” medefima città,la quale nella Vita di S.Bernardo, Veſcouo

reli, feja di Carinola, publicata per le ſtampe dal noſtro Michel Mo
regione. naco nel fuo Santuario,vien detta. Foro Claudio. Et percio

che il fito della ſtelia Foro Claudio , come dichiarerò quì

appreſſo,era affai manifeſto,nè men del fuo fito dubbitaua:

perfuadendomi, chela prima volta ɖa alcun Popilio, & la .

ſeconda volta da alcun Claudio vnafteffa cittäne fudetti

duemodi ſucceſſiuamente fulfe ſtata denominatajalchela »

defcrittione di Foro Popilio nel campo Falerno, prefo nel

men riftretto modo, non ripugnaua; percioche ancor Foro

· Claudio fù in quel campo, il quale da vn lato hà il monte »

L'Autor.- Maffico,& dall'altro il fiume Saonę. Måhauendo io poi co
:iſ:”: noſciuto,non fon molti anni, che Foro驚 era tuttauia

fteffo, in piede, & che fi appellaua in queſto medefimo modo nel

tempo dimoſtrato dall'altra già recata iſcrittione, dopo del

quale non mi è oſcuro,chenő poffa hauerluogo quel primo

creder mio,hò del fuo mutato nome mutata opinione:nề hò

più verun dubbio, che queſte città non vnafola, mà che fu

řon due,diuerſal’vna dall'altra di fito,& di nome.

Et della città,detta. Foro Claudio vien fatta mentione,co

F O R 0 me accennai,dall'Autore della Vita di San Bernardo,Vefco

9:47:29, uo di Carinola, nella quale fi leggono le feguenti parole , .
"":::- Erat eo tempore E ifcopali fiol ; F Claudii divia scbe con- р pi сор ! 5 man 10 осо, qи: 0ዦWነን） C,№ፉ 11 !

4:4 cebatur, videlicet ſtrata publica:euntibus Romam,Ớ Neapolim,

carinela in planum vſque hodie monſtrat acceſſum; qui locus à Calenenfi ci

Napoli , es uitate duobusferè millibus diftat. Queſto Autore parlò del fito

***”“, di Foro Claudio in riguardo di quello di Carinola, la vita

del cui fanto Vefcouo deſcriueua ; laonde dee parer coſa

molto ſtrana,che vna medefima via condur potelle da quel

Ι."Α la città in Roma, ch’è dal fuo lato Occidentale, piegando
ر"Atltoreصن|-.هحمهم:|-2–1-«_\

í f:*: verfo Settentrione, & parimente in Napoli, ch’è da queſto

J. Š. Řer altro fuolato verfo Mezzogiorno.Mà conuerrà faperfi,effer

na: do Vete. Carinola collocata in vn luogo di la del Saone, & di quà

:::" dell'antica Sinusila : quaſi per lo ſpatio di cinque miglia

"*" fºntana dal corſo già della via Appia verfosettentrions ;

per la qual maniera Foro Claudio effer douette in quel me:

delimo intertiallo,& nella via per la quale, piegandofi poi à
fini
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finistrafi andaua à Napoli, & piegandoſi à deſtra, fi perue

niuain Roma. Et inuero in vntal fito fi veggono tuttauia f******gº

in vn piano campo allai manifeſti fegni divna città antica, ಔ: :

i quali accoppiati col preſente nome di quel luogo appella- ta. dal latº

to volgármente:Ciuita rotta.ci rendon ficuri,che iui fù quº- settentrions

fta Foro Glaudio,di cui parlò il fudetto Autore, da lui folo, le della vie

ne da veruno altro dimoſtrata.Ella ို႔ရွိႏိုင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏို點 gid Appia,

volta dagli Aurunci ( à Pelafgi non può attribuirfi, i quali

lor នុ៎ះ il campo di quà del Saone)ò diremo dagli Aufo-%影

ni, che douettero appcllarla con altro nome:& da Romani: ;;, 7ίβ, da

dopo ch’hebber fatto acquitto di Cales, & dell'altre città di gli Aurunei,

questa picciola Autonia, riſtorata, & nuouamente denomi- tr.:iſtºratº
Kaca då alcuno de loro Claudij, che n’hebbe cura:finalmen-4° ****"

te nel tempo di quel fanto Veſcouo, il qual viffe in quella

degnita dall’anno 1987. final i 1o9, era tanto men che del

tutto dishabitara:quãto che la fua chiefa Catedrale,& la fua

Veſcouale habitatione vi eran rimafe in piede : nell' vna fe

guendofi à celebrar i diuini officij: nell'altra dimorando

čo’ſuoi Canonici,fecondo l’vfo di quei tempi, il fuo Prelato;

quantűque intanto il fuo popolo habitaffe nella vicina Cari- pαβόρνι πν».

nola;per la qualcagione al fine,uidens fantius Dei Bernardus il#;lցն

(fon parole dello ſteſſo ſcrittore)populū fuum longè à fe remotű, s polistor:

frequens ab eo confolationis non habere confilium, cæpit intrà fe :: it i so:

magna cum deliberatione verfare,vtrum poſſet Epifcopatum ad4:悠撃

prædifie ciuitatis claufira transferre. Alche diede compimen- f:览: n-s

to,largamente fouenuto dal Carinolefe Conte Gionata,mé- carinsia.

touato altra volta à dietro,fiche in honoremfanste,ớ inteme

rate Virginis Mariæ,et B.Ioannis Baptiste fabricauit Eccleſiams

ø domos competentes,in quibus Epifcopus cum fuis Clericis ba

bitarent, vt competentius ad diuinum feruitium tempore officij

matutinalis occurrerent. Et di quà potremo intendere affaifa

cilmente, che Foro Claudio rimafe al fine del tutto deferta,

all’hor che S. Bernardo, il qual conuien che fuſie ſtato con

fecrato Vefcouo Foroclaudiefe , trasferì la fua fede in Ca

rinola: città collocata in vn fito alquanto più ficuro, peref- „... , .

fer circondatada vna perpetua valle ; il cui popolo, effendo :::::::

quello ſteflo, che iui hauea habitato, ella non douette effer ::::.
di molti anni più antica dell'età del medefimo fanto Ve-Eară; Capua

fcouo; & conuerrà attribuirfene la fondatione a'noftri Lon-ni, -

хххи gobardi
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贺øffd » forſe s

de' Pelafgi,

es poi di al

tre genti, E9"

al fine de’

Rºmani:

collocata
nella sia–s

Appia di qua

de Sinueſa

gobardi, ch'hauean ritenuto il dominio del Principato Ca

puano finall'anno 1958,come afferma Leone Hoffienfe nel

cap.16 dellib.3.& io hò dichiarato altroue.A tutto ciò affai

ben fi raffronta, che il fuo Veſcouo Giouãni,il quale fù pre

fente alla confecratione della Chiefa Cafineſe, celebrata,

nell'anno comuneneſte creduto il 1o71, fottofcriſſe il fuo

nome nella Pontifical Bolla di quella follennità, fattane dal

Papa Aleſlandro 2 in queſto modo.Ioannes Epiſcopus Foro

claudienſis. Il quale nella defcrittione di quella ſteffa celebri

tà vien detto. Ioannes Epifcopus Calenus: fecdo quella falla

ce opinione, che fin hora fi è hauuta dellatino nome di Ca

rinola, introdotta per quellifteffi anni, come hòauuertito

ragionando di Cales ; & la fudetta Bolla fù publicata per le

ſtampe da Antonio Caracciolo nel libro de Quattro Cro

nologiantichi,poi da me ripurgati di molti errori,nel qual

libro fi legge anche la mentouata Defcrittione che mi par

ue douerla attribuire à Leone Hoftienfe,il qual fiorì nel fine

di quel fecolo, & nel principio del feguente : nè di Foro

Claudio mi reſta à dir altro.

Mà della città,da Plinio Secondo chiamata. Vrbana, in s

quelle paroledel cap.6.del lib. 14.ch'hò altra volta riferite.

Falernus ager à Ponte Campano,leuapetentibus Vrbanam,colo

niam Syllanam,nuper Capue contributam, incipit : fe non fù il

medefino Silla il primoautore:può crederfi,che furono fuoi

fondatori in antichiffimi tempi i Pelafgi,ò vero più nuoua

mente gli Etrufci Capuani, loro ſucceſſori. Diffe Dionigi

Halicarnafeo, che i Pelagi non folamente fondarono Lā

riffa, & Foro Popilionel campo,che tolfero à gli Aurunci,

da me riputato il Falerno, che füdi quà del fiume Saone, &

del Ponte Campano:mià alcune altre città ancora,le cui pa

role,parimente recate à dietrofon queſte.Ceterarữ vrbium,

quæ in hoc numero erant, nonnulle vel ad meam vſque etatem,

mutatisfepè habitatoribus fiabant.Mà Vrbana,che dopola fua

età,& å tempo di Plinio era in piede, fù collocata di quà di

quel ponte,nella via,che conduceua da Sinueffa in Capua_sv

la qual fù l'Appia;fiche non ripugnarebbe per conto del fuq

fito, che fuffe ſtata opera di alcuna delle fudette genti ; &

che finalmente, mutatisfepè habitatoribus, vi fuffe ſtata de

dotta la colonia Sillana.Nella fudetta via vien dimoſtrata-s

nel
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nell'Itinerario del Peutingero,di quà di quel Ponte nel fe

guente modo;

Sinueſſa

Ad Ponte Campano ...

Vrbanis. III.

Ad Nonum. FII.

Cafilini. VI.

Сарие.111. -
|- - - -*= *

Mà effendo vrbana stata attribuita à Capua, come fi è fº“irit":

intefo da Plinio, non prima dell'età fua, non può di queſto侬%”
accreſcimento dellanoltra antica città hauer parlato il no-2:fciura

ſtro Velleio,all'hor che nel lib.2. dopo hauer raccontata la air, volte.

vittoria, che Auguſto ottenne di Sefto Pompeo, foggiunfe, dº nuoui sº:

che ſpecioſum per id tempus adiestumfupplementum Čampane "":

colonie.Può ben di quà raccoglierfi,che in quel ſecolo,all'hor :

che fù dedotta in Capua la fua colonia da Cefare, ella per

tāti accreſcimēti di nuouo falì in affai proſperofo ſtato,del

che cố mạnifeſto dire ci refe teſtimoniāza Strabone,il quale

de Capuani del ſuo tempo parlò nel lib.5.appreſſo il fuo in- Laende la-3

terpréteinquestomodo:Nunerabasutuntur proſperis(ſerie تامولعم:
eglişimperando Tíberío)rolentes concordiam cum vicinis (al- felicita pa

iude alle guerre Sânitiche,&alle Cumane)ciuitatiſq; fue ve- regglaua

tuftä dignitatë,amplitudinemq; & virtutě tuentur.Così queſto l'antic*

grauiſſimo ſcrittore, il quale pareggiando queſto fecondo

itato di Capua con quel primo, ci ſcoprì dell’vno, & dell'al

tro così alteiodi,che à raccoglierfi infieme cioche neஆ
rotutti glialtri autori,non figiúge à faperne maggiorlodeº -s , -

Mà盟 fiamo in 點蠶 Appia#懿

verfo Roma,in cui il fudetto Plinio,& prima di lui Horatio #2 w of:
nella Satira 5. del lib. 1, & poi il អ៊ីរ៉ា Itinerario del pre il fiume

Peutingero,& finalmēte il Hierofolimitano Itinerario cide- seeme, sella

.fcriffero di quà di Sinueffail Ponte Campano: non conuiene, "4f?“
che ne diੇ di quell'altro luogo, appellato. A Nono: nè

men di quello,chiamato.Ad Ottauo,deſcrittocida queſto fe

condo Itinerario,io laſci di ragionare. Il Hierofolimitano

con oppoſto cammino à quello del Peutingero,& à quello,

che fè Horatio,hà così -

Ciuitas Сария

Mutatio 440ffaunyn M.VIII. |

Nnn Mu
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Mutatio , Ponte Campano,M.IX.

Ciuitas Sonuefa.M.IX.

Hor quel Poeta raccontando vn fuo viaggio da Roma in C.

Brindiſi,adimitatione di Lucilio,il quale,come noto l'anti

co fuo ſpoſitore, citato altre volte, hauea deſcritto il fuo,

quod Roma fecit Capuam,et inde ad Fretum vſque Siculum:cio.

e per la via, che conduceua à Reggio, da me dimo trata à

dietro, fcriſie i feguenti verfi,dopo hauer detto,di elfer per

uenutoin Sinuesta. - - - -

2» Proxima Campano Ponti que villula testum

» . Præbuit,& parochi,que debent,lighafalemque.

» Hinc muli Capue clitellas tempore ponunt.

p„Benconueheuolmẽ:iencreduto datuttiche questº Pon

::::::: te fu ſopra l'acque del fiume Saone, il quale non prefe il no

due cºndu me dalla Cãpania,quaſi che da quellato iui fulle ſtato il fuo

eeue ; da confine:mà da Capua,doue conduceua,fe al fudetto antico

44“_": ſpoſitore crederemo; nequella ſua villa fù propriamente »

:0 :::::: nello ſteffo luogo, mà tù vn miglio di quà, affermandolo il

2:j; medefimo autore; Le fue parole, perquel che à noi appar

vna villa. tengono, fon queſte. Villula, diffe egli,que eſt proxima Ponti

Campano, id eſt Capuenfi, prebuit tettum: ea autem villula eft

intraXVI milliarium à Capua, vbi ſe pernoftaffe dicit.Il recato

Itinerario Hierofolimitano conta 17 miglia da Capua à

quel Ponte: quante emendatamente, come dimoſtrerò al

quanto appreſſo,anche vene conta quello del Peurſtingero

Fùadunque quella villatta di quà di vn miglio del Ponte. Et

à ben confiderare i fiti di quei luoghi, nella fteffa villa me

nauala via, in cui fi è detto, che giaceua Foro Claudiosla-»

qualdiſcendendo final mare,perueniuaalla città Volturno»

ch'era nella bocca del fiume dello ſteffo nome.

In vn quadriuio ancora,formato dalla via Appia,& dalla

Pà anche in via, che da Teano con diritto corſo difcendeua verſo il fu

::::::: detto fiume Volturno,& verſo quel ſuolato, in cui hora è il

Appia vn–2 noſtro caſale, chiamato. Cancello; & dall'altra ripa è l'altro

luogo dette, noſtrocafale,detto. Arnone;per lo quale,& per lo Vico,doue

4 M2Mºet appresto Literno hebbe la faa villa Scipione,ſi perueniua di

ಜ#;: uifamente in Çuma,& in Pozzuoli: in quelquadriuio,dico,

' io ſtimo, chefù il luogo. A Nono: effendo ſtato l'altro. Ad

9:1449.Yn miglio di quà,nell'altro quadriuio,nel quale pari

IllĆIlỨC



Đ I S C O R S O ' II. 467

mente s'incontraua con l'Appia vna altravia, che vfcita dal

lato finifero di quella,la qual menaua da Teano, conduceua

anche di quà del Volturno in Atella,incõtrandofi con la via

Cófolare,diftefa da Capua in Pozzuoli,& in Cuma,nel luo

go,ch'hò deſcritto altre volte,& fiù chiamato:A Settimo:del

qual nome,& denomi fudetti. A Nono. & Ad Ottauo, la lor

lontananza da Capua di altrettante miglia fù cagione: do- Doue eran:

nendo anche perſuaderci,che imedefimi luoghi in taliqua-tuhl: 4“
driuijerano advfo di publici Alberghi,& di Holterie,alpa-“*hi.

ri che la villa defcritta da Horatio vicina al Ponte Cãpano. .

Dalla copia delle.diſperfe pietre di fuperficie piana, che di

ceuanfilatinaméte.Plance:& dal noftro volgo poi corrotta

mente. Cbianche.&.Ciancie. delle quali erano ſtate formate.»

queſte così frequenti vie, io dimoſtrai nel lib. 1. dell'Hiſtor

ria de'Principi Longobardi, che la medefima regione dilà

del Volturno,dall’vno,& dall'altro lato dell'Appia:mà verfo

i monti peralquanto ſpatio finad vn certó fegno:& più lar

gamente verſo il mare,fùappellata.Canzia, laonde tuttauia

fi dice:Terra di Canzo. Mà il Cluuerio fi perfuafe, che i due: -

fudetti luoghi.Ad Ottauo,&.A Nono,non furono più di vn- ::
folosdicendo,che in varij tempi hebber varij nomi, iàm tùm alem: mo

(queſte fono le fue parole)immutata milliarium computatione, derno aute

quòd antea admodum exigua erant. Delche,fe fuste pur manca- re, chefstrº

ta la fudetta offeruatione delli diſtinti intracciamentidelle " " "

mentouate vie nel luogo Ad Ottauo, & nelluogo A Nono,

non potrei lodarloàverun patto: fcorgendo, che Antonino

cideſcriste la via da Sinueſia in Capua effer di 26 miglia, &

che altrettante vene deſcriile l'Itinerario Hierofolimitano, Il clauer;

il qual è di più baffa età di quello del Peutingero; creduto ម៉ារ៉ា

dallo fteffo Gluuerio effer deltempo dell'Imper. Giuliano: notate.”

& che nõdimeno nel Peutingeriano Itinerario lamedefima

kontananza è fol di miglia 24; pofciache quelle da Sinneffa

al Ponte Campano,che vi mancano, non potrebbe egli ne

garmi, che furon noue, quante vengon dimoſtrate nel Hie

rofolimitano.Màdigratia, fe in queſto Itinerariofon otto * - * *

quelle miglia daCapua alluogo Ad Ottauo,le quali in quel- - \

l'altro fon noue : come nell'vn poi fon noue quelle dallo |

ftesto Ad Octauo al Ponte Campano,che per queſta manic

ra,da lui creduta, deuerebbero nell'altro effer dieces & non

xxxz ' Nn n 2 fon
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fon piu che fei? Queſta ripugnanza inuero è affai manifeſta,

nề douea per ogni modo egli tralaſciare almen di notarla ;

L' Itinera- la qual facilmente ceffarebbe, fe in quello del Peutingero al

溫 ರು!醬 numero delle tre miglia dal Ponte Campano ad Vrbana fi

蠶:n aggiungeffe vn altro miglio; & così anche fi aggiungefie

altri Itine. vn miglio al numero di quelletre altre,che fi defcriuono da

rarii con- Vrbana al luogo A None; fiche le miglia dal medefimo A

ººrdatºs Nono al Porte Campano fullero ſtate otto,& non fei;& dal

luogo Ad Ottauo allo ſteſſo Ponte fuffero ſtate noue, & nő.

ſeine fette:& intieramente da Capua in Sinueffa,nonventi

quattro, mà concordemente alli due altri, l'vn più antico,

l'altro meno antico Itinerario,ventifei.Se in queſta maniera

non fi correggano quei numeri , non potrà effer perciò

men vera la diſtintione del luogo Ad Ottauo dal luogo A

Nono, I'vn dell'altro in varij tempi più frequentato, & più

famofo , & perciò ne fudetti due Itinerarij più moderni

ſcambieuolmente l'vn deſcritto l'altro tralaſciato. Ne pen

Mendº, di ſo io,che queſta vicinanza di vn miglio de fudetti due pu

ުޠ::ޯޑ:: blici Alberghi debba men probabile giudicarſi nella vis->

: :്; Appia,& fingolarmente dal fuolato verfo-Roma,dal quale.»

ia fastia º efferuene ſtati de molto commodi in gran copia,può rac
vis, coglierſida quel detto di Horatio nella Satira 5. dellib.Is

93 · · - -minus eſt grauis Appia tardis. -

chiofato dal medefimo fuo Scoliafte,citato à dietro, nel fe

guente modo.Appia via non est moleſta tardioribus, quia diuer

forijsfrequenssubipoffunt manere viatores,quocumque peruene

rint. Delche ci porge anche inditio lo ſteffo Poeta ne'verfi

-

dell'Epift. I 1. del libi, che pur di queſta via ragionando, re

. . . cai altra volta.

:::::::" + , sed neque qui Capua Romam petitimbre,lutoque
lustrato. 3y វ្នំ volet in caupona viuere–

effendone ſtata neceſſaria fi gran copia per la moltitudine

de’viandanti,che fimilmēte già dichiarai,& anche di quelli,

Gid frequen che器 la fteffa via fi andauan diportãdo;laonde,come fi d

№intefo nő è ancor molto, il medeſimo Poeta diffe di Menas

per diperte, » Arat Falerni millefundi iugera,

99 Et Appiam mannis terit.
-

Etappresto Plutarco nella Vita di Crafo quell'Arabo,à pa

per mio intele egualmente de diporti, che folean prenderst

ne’
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ne viaggi della Cápania per lo lido del mare : che per l'Ap- Hotitiº di

pia fraterra, burlandofi de foldati Romanisi qualifidoi::-:
üano del duro cammino, in cui eran da luiſtatimenati, di- :"
cendo,fe le fue parole fi rendan latine, in queſto modo. Es con pintar

燃 vos per Campaniam iterfacereputatis : Fontes;riuos, vm- co &coa

ras,balnea fcilicet,& diuerforia quæritis? Non meminiſtis,Ara- Gicºrºne,

bum,& Aſſyriorum vos peragrare confinia:Nè altro mi dimo

stra Cicerone, infegnando à Quinto fuo fratello nella Epift.

1.dellib.i.di quelle che à lui fcriste,in qual modo regger dos

uea i fuoi ferui nel fuo viaggio per l'Aſia:quos equidem,diffe,

omnibus in locis,tùm presipuè in prouinciis regere debemus.quo

de genere multa precipi poſſunt:fed hoc & breuiſſimum eſt,etfa

cillimè teneri poteſt; vt ita fe gerant in iſtis Aſiaticis itineribus,

vtfi iter Appia via faceres: ne vè intereſſe quicquam putent »

vtrü Trallis (città della Caria nell'Afia Minore) an Formias

venerint.Mà il ſupplicio dato à fei mila ferui, che dell'efer

cito di Spartaco furon prefi viui da'Romani,i quali,come »

racconta Appiano Aleffandrino nel lib.1.delle Guerre ciuili

appresto il fuo interpréte, per totam viam pependerunt (sù le

croci,forfe,)qua in Vrbem itur à Capua,hauerebbe à noi refo

Per quei giorni molto ſchifofo quel fi piaceuol camminoj

XXXVI. Monti degli Aurunei. Menti degli

Ofi • Monti de Samniti.

Hor effendo io peruenuto ne’luoghi, già habitati dagli I nowra
Aurunci,& neloro monti:fcorgo poterfi muouere ragione pësir av

uol dubbio,fe furon queſti i monti de Sanniti,& degli Ofci, Rravci në
i quali diffe Strabone nel lib.5.ch'eran d'intorno la Campa- ְי# *ие:

nia. Circùm eam iacent (così hà il ſuo interprete) cùm tumuli: #
terre fertiles,tùm Samnitium,Ofcorumque montes. Pofciache » :gli Oſci,

lo ſtello autore chiamò Teano, città de'Sidicini, ch'erano *

Ofci,come di qui à poco intendereano;& Dionigi Halicar

nafeo,riferito da Stefano Bizantio,attribuì Minturno a'San

niti. Menturna (queite fono in latino le parole di Stefano)

epidumin Italia Samnitiữ, tefie Dionyfio lib.XVI. Gentilitium

inde, Menturneus. Teano è tuttauia in quel medefimo tratto

di là del fiume Saone,& vi fà già Minturno.Mà à parer mig, Strabone2

hauendo quel Geografo diſtinti in due forti i noitri monti, illustratºs

- IlQIM
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non intefe per quelle parole. Circùm eam iacent tumuli terre

fertiles. di altri,che del monte Maílico,del Gauro,& del Ve

fugio: dell'alta fecondità de'quali habbiamo vditi più volte

gli encomij da varij autori. De'monti Tifati,che fouraſtano

- - à Capua,& di quelli che fon d'intorno Nola,vna tal lode nó

蟾 fi legge detta da alcun giamai. Màil Maffico,& la vicina »

然 %: ai regione, è ben certo,che furono degli Aurunci,chiamati per

qua, er de la altra maniera Auſoni,doue hebbero di quà del Liri, come in

#:: fi“*** parte fi è in più luoghi di queſto Diſcorſo dimoſtratos
Liri, & in parte fidimoſtrerà di quìà poco,le città, Minturno,Ve

fia, Cales, & Aurunca;& anche peruennero di là di quel fiu

me a Volfci,laonde fauiamente Giouanni Zezze, il qual de

Giouanni critie la ſua Varia Hiſtoria in Greci verfi politici, dopo

ž:z:fyda hauer di effi recate altre narrationi,cõchiuſe nell'Hiſt.16.del

ro, & illu- la Chiliade 5. come hàil fuo interprete, in queſto modo.

ftrato. ־לע Auruncos autem folos mihi Auſones dicere cogita,

93 Medios inter Volfeos, atque Campanos,admare fitos.

Et per Campani intefela riftrettiffima noſtra Campania di

quà del Volturno ; ilche può ſcorgerfi,effer molto vero da->

cioche fi è dichiarato della medefima Campania Capuana

in queſto,& nel precedente Diſcorſo: & per quelche appar

tiene all’altro lor confine co'Volfci,nő parlò in diuerſo mo

Liaio illu- do Liuio,nê Strabone,da'quali,forfe,effo Zezze ciò raccolſe;

stratº: **: percioche Liuio dimoſtrò la lor vicināza dicendo nel lib.2.

ငိိ Eodem anno duæ coloniæ latine,Pometia,& Cora (l’vna,& l’al

on Žezze, tra ne’Volfci) ad Auruncos deficiunt. Et più eſprefſamente »

Strabone affermò nel lib.5. che gli Aufoniottenendo vna »

parte della Campania diquà del Liri, habitarono ancorala

regione di là vicina al campo Pometio,il qual fù de'Volfci.

recherò le fue parole nel ragionamento di Teano. Hor fe il

dire di Virgilio, il qual raccolfe nella ſua Eneide belliffime

antichità,alquãtoattētamente offeruar vorremo:eglinellib.

7. nel catalogo de'popoli di queſta intiera regione, che fu

ronoà fauor di Turno cõtro Enea,deſcriffe gli Aurũci,che fo

no gli Aufoni,di là del Volturno,& gli Ofci di quà,dicédo.

Hinc Agamemnonius Troiani nominis hoftisינל

» Curru iungit Halefus equos,Turnoquefèroces

33 Mille rapit populos.Vertunt felicia Baccho

» Maffica qui rastris, co quos de collibus altis

» An
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;: Aurunci miferepatres, Sidicinaque iuxtà

„ AEquora,quique Cales linquunt,amitifque vadeſ?

„ Accola Volturni, pariterque Saticulus aſper,

-Ofcorumque manusפל

Ordinatamente adunque hauendo quel Poeta fatto paffag- virgilio il:

io dal Maffico, & dagli altri luoghi di quel tratto à queſti luftratº:

di quà del fudetto fiume, ne'quali mentouò gli Ofci, che »

Seruio eſpoſe effer i Capuani.Capuëfes dicit,qui ante Oſtiap

pellati funt. chi dubbiterà,che di quà fimilmēte furono ilo

ro monti? Certamente Strabone riputò,poterfiTeano attri

buire alla Campania, fol perche fù città de'Sidicini,gente »

Ofca,ch'era di là paflata. Di più fe gli Ofci,& gli Opici fu

ronovnafteffagente,delche ragionerò altroue:l'Opiciain

uero non fù di là,mà di quà delVolturno,come à dietro hè

dimoſtrato.Ne Polibio,per paffar a’mõti de'Sanniti,defcrif. Pºtte fà il

feladitodel Sannio nella Campania, nèper Teano, nè per ::::::
altrolato di là del medefimofiume : mà per Caudio, & per :::::::

queſto lato di quà,delche già fi e parlato;fiche non facilmé- campaniº.

te farà,che di ciò mi fi poffa cốtradire. Mà,forfe,diraffi,che da qualifà

fe Nola fù da Hecateo attribuita à gli Aufoni,per cagione, #####***

come efpoſial fuoluogo,che fù de Sanniti:Minturno all'in-ನಿ *

contro deuerà crederfi de Sannitiefiendo ſtata degli Aufo- R

ni;& che per lafteffa maniera de SannitifùTeano,il cui po

polo Sidicino,in fentenza del medefimo Geografo,fù Ofco:

effendo ſtati,& gli Ofci,& i Sãniti di origine Aufoni, come

fi ſtudiò di prouare il Cluuerio in più luoghi, & fingolar- pionigi Ha

mente nel fine del cap.9.del lib.3. Nondimeno nè io penfo, licarnifeo

che Dionigi chiamò Minturno propriamente città de San-illustratg:.

niti (hora nella fua hiſtoria il ſuo lib. 16.manca,che da Ste- ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရစ္တို

fanovien citato)il qual,forfe,fol diffe,ch'ella per alcun tem-:. "

po da effi fù occupata,i quali frequentemente trauagliaro-

no le regioni di quà,& di là del Liri, delche ragionerò in al

tro Diſcorſo:nè qualunque fi creda l'origine de Sanniti,po

trà dirfi,che i mốti degli Ofci furono in altra contrada,che急 %;၀
- - * * * * eg ß

in quelladoue effi habitarono & perciò di quà del Voltur: öfc;"#eri

no. Ben refta à faperfi,fe degli Ofci prima,& poi de'Sanniti de lle loro re

furono i monti di quà di queſto fiume:ò pure fein vn fol tê-gionº,

po i Sanniti vna parte & gli Ofci ne ottennero vna altra: A

me par, che nella guifa, che il monte Callicola dallato di

Ꮧ☾XXᏤI Cales

v
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A 4. ili ri- Cales appartenne alla Campania, & dal lato di Trebola a’

: :Trebolani: &# quella parte del Sannio, la qual fù di minore' lati de- - - - -

gli stej mon nºmº ? nello ſtello modo queſti altri ល្ហុពida vn lato furo
i,áiếui: Sá no degli Ofci,& da vn altro de'Sanniti,ilche è par ragione

niti „riten- uole affai. A queſto,s'io nő erro,volle alludere Horatio nella

ner l'altrº. Sat.5.del.lib.i,citata più volte,hauếdo introdotto à beffarfi

l'vn dell'altro nella villa, que ſuper eſt Caudi cauponas: cio è

alquãto di là di Caudio, Meffio Cicerro,del quale eranoela

rū genus Ofci:& Sarméto huomodi ester feruile,& parmi del

Horatioil, l'affetto delle genti di quel luogo, ch'era di là della Campa
înărata," nia,& ne’Sannitici Hirpini,& haueada vulatoi móti Tifati,

& dall'altro quelli,che fouraſtano à Nola. Di fi fatte gare,&

motteggeuoli contefe fra popoli cóuicini nó poffono gli ef

fempi non effere ſtati in ogniម៉ខ់ tuttauia fon

molto frequenti in ogni luogo:nè è men certo, che i Capua

ni,creduti Ofci,fi fecer beffe de'Sanniti,armando i loro gla

diatori nel modo,ch'effi inguerra ornar foleuano i loro fol

dati,delche ci è autor Liuio nel lib.9;ilquale diffe,che Cam

pani ab ſuperbia,& odio Samnitium, gladiatores quod ſpestacu

lum inter epulas erat,eo ornatu armarunt, Samnitiumque nomi

me appellarunt; Laonde Horatio fottilmente inuero, come

fogliono i Satirici,douette la ſtella loro antica,& piaceuole

emulatione in quel luogo quaſi de comuni loro confiniac

conciamente accennare.

xxxvii. Aurantasiuèsfatiuarea

no città.Venafro città.

Eve’colii de Mà Virgilio hauendo ne'recativerfi diuifamente mento

zii 4:anti, uati da Maffici gli alti colli degli Aurunci, io penfo, che »

ੇ per effi volle intenderede'mõtische di altezza fono in quel

Monstn: la contrada maggiori degli altri, nequali è il caſtello, che »

cei detta-, vien detto. La Rocca Monfina.dal corrotto nome.Mefino:ca

da:':fi: fiellogià fon molti anni eſtinto,di cui parlò l'Ignoto autore,

# ::: chef:"Aggiunta alla Gronica de conti di Căpua deſcritta
:32 daGiouanni Abbate Gafineſe,ch'io diuolgai nell'Appendi

ce al Primo Libro dell'Hiſtoria de'Principi Longobardi; &

yirgilio il più di freſcone parlò ancora Riccardo dis. Germano nella

Miſtratº fila Cronica nell'anno 1229.Di piùlo ſtelfo Poeta colvoca

bolo
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bolo degli Aurunci,ch'era pur comune ditutta quella gente,

non foi non compreſe coloro,che coltiuauano i Maffici: nià

nė men quelli, che habitauano Cales; dalche raccoglio, ch'

egli prefe illor nome in vn altro più riftretto fignificato; &

che per effi intefe de'cittadini di Aurunca: città mentouata

da Liuio nel lib.8.della quale non dubbito,che parlò ancora

Feſto,come hanno alcuni fuoi codici nelle parote,che furo

no recateragionādofi di Cales. Et ben di queſta antichiffi- Gettº credu.

ma Auruncă, fopra alticolli fondata, potė egli far autore : ; ::": 4

Aufone, figliuolo di Vlifle, & di Circe, la quale habitò nel ::

mõte Circeo,nó lótano di molto ſpatio da queſti luoghi:at-#::նա

tēdēdo quel primo,& più di ogni altro antico vſo di habi- cirče,

tare ne'monti, attefo anche da Virgilio, delche in altro Di

fcorſo deuerò più largamente ragionare.Mà le parole di Li

uio,mentre defcrifie quelche auuenne nell’anno del confo

lato di Caio Sulpicio Longo, & di Publio Elio Peto, che fù

di Roma il 416,fon queſte. Inter Sidicinos, Auruncoſque bel

lum ortum. Aurunci à T. Manlio confule in deditionem accepti

(cioè nel 413)nibil inde mouerant. eo petendi auxilijab Roma

nis caufa iuſtior fuit ; fed priùs quàm confules ab vrbe (iufferat

enim Senatus defendi Auruncos) exercitum educerent,燃 af

fertur, Auruncos metu opidum deferuiffe,profugoſque cum con

iugibus,acliberis Sueſſam commeaffè, quæ nunc Aurunca appel

lata.moenia antiqua eorum,vrbemque à Sidicinis deletam. Sarà

adunque pur vero, che Virgilio per gli alti colli degli Au- Befà nellere

runci intele deſudetti mõti della Rocca Mốfina,i quali han :::::::ſº .

Teano dal lato di Oriente verfo Mezzogiorno , & dal lato:";

di Mezzogiornoverfo Occidēte han Seffa;laõde Aurűca do- anticam:

uette effer collocata nel medefimo loro Oriental lato, vici- da Teanº/,

niffima àTeano,pofciache i fuoi habitatorifuggẽdo da Tea ":"tre it."

nefi, fi ricouerarono in quell'altra, ch'era dall'altro lato fu- {: ::

detto & ne fu poi detta.Aurunca.Di ciòpenfo io, che fiau-:uide TorquatỏTaffo, & che nel Canto i della Geruſalem- Q

me Conquiſtata con doppia buona offeruatione così fcrifie.

95 E l’antiche città Calui, e Teanos Torquato

» E Jeffà, à cui forgea vicina Arunca. Taffo emen

etnógia cómehấnótroppostranamétei ſuoivolgati codici :*"» El antiche città Seffa, e Teano, •

?» E Calui, à cuiforgea vicina Arunca, - |

XXXVII Ο ο α Il
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19:2Paccio Il Capaccio,doue parlò di Sinuesta, afferma, che in montis

"º Maffia latere adspremtriones vestigia cernuntur Auruncead

quam adhuc ſtrata via filice ducit. Mà egli,forfe,feguì la opi

nione delle genti del paeſe,non auuedutofi,ch'effendo man

cata quella città già fono fcorſi quaſi due mila anni: nève

ftigi de'fuoi edificij,che attefa fi alta antichità, & per alrra

cagione,che ſpiegherò in altro luogo,douettero effer molto

tenui:nè delle fue vie,eran potuti fin à queſti tempi rimane

re. Forfe iui fü Vefcia: non già Aurunca; della qual non mi

reſtando à dir altropafferò co’füoi Aurunci in Seffa.

SESSA città uelta città,che col fuo antico nome ritiene anche il fuo

fondata dal- antico fito,che ho dimoſtrato non è ancor molto: hauendo

ía rente Au accolti i fuggitiui Aurunci, ben moſtra, che dalla fteffa co

runca tº poi mun gente Aurunca molto tempo prima era ſtata fondata;

*:, la qual poi habitata da cittadini didus città, raccolti in yn

GA: corpo,fù prefa à dirfi in più di vn modo:& Aurunca, & Au

fona,ſecondo la fteffa ſcambieuolezza di queſti nomi nel lor

più largo fignificato;& Seffa Aurunca,& allo ſpeſſo ancora

col fuofolooriginal nome.Seffa.Del fuo nome di Aurunca fi

Fà detta - è intefo pur hora Liuio,il qual poi nel lib,9 la chiamò . Au

Aurunca, 3 fonajraccontando, che nell'anno del confolato di Marco Pe

Aulº"? fi: tilio, & di Caio Sulpicio (fù il 439. di Roma:& il 23. dopo

*“che inseña fieran ſaluati gli Aurunci) Auſonum gens prodi

tione vrbium,ſicut Sora,in poteſtatem venit. Aufona,Minturne,

cớ Vefcia vrbes erant, ex quibus principes iuuentutis duodecime

numero in proditionem vrbium fuarum coniurati , ad conſules

E, aneb.,. veniunt. Fù appellata. Seſſa Aurunca dalnoſtro Velleio nel

Šaffa Aura catalogo delle colonie deRomani nel lib. 1; & affolutamen

ca & aſſºl»-te. Seffa.fi da molti ſpeste volte, come da Aufonio nella epi

fazenie. Sef ftola å Tetradio in quel verfo, ricorretto da Giofeffo Scali
fa; gero nel feguente modo.

93 Rudes Camoenas qui Sueffe preuenis.

intendende Aufonio del Poeta Lucilio,che da Giouenale fi:

detto nella Satira 1.magnus Aurunca alumnus;percioche egli

Effendo fa: nacque in Seffa molti anni dopo quel paffaggio, fattoui da
j (3 πει και"l" gli Aurunci,onde hebbe i fudetti varij nomi. Fù bene vna-s

§:ne altra Seffa ne Volfci,detta per cognome.Pometia & affoluta

:ia n. mentestaluolta. Pometia:taluolta.Seſja:& balterà di molte te

*____॥ itimonianze recar quella di Liuio nel 1. 1. mentre tagiona;a
- R
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Rè Tarquinio Superbo,che primus Volſtis bellum in ducentos

ampliùs poſt fuam etatem annos mouit; Sueſſamque Pometiam

ex his vicepit.Affolutamente Silio la chiamò.Seffa & diffela

Pometia. Plinio Secondo nel cap. 5.del lib.3.che fi porteráno

appreſſo;di cuibếche lo ſteſſo Plinio haueffe detto,che nel- Con la 4a

l'età fua non fi vedea al pari, che di molte altre antiche città # 44 msiti

del Latio,veſtigio veruno: nondimeno fono ſtati non pochi: „':

autori moderni, che ragionando,dopo che ne fcriffe Bion- :„Á, ്.

do, di quelta noſtra Seffa , forfe luifeguendo, di ambedue fuia ia ns.

ne han fattavna;&il Capaccio attendendo la natural copia fira.

depomidi queſta Aurunca,pensò che da effi prefeil cogno

me di. Pometia. hauendolo ben l'altra tratto dal campo Po- ...

metino de medefimifuoi Volfci. Et queſto ſcambio dell'v- Biondo, il

nacittà nell'altra è ſtato doppio;percioche all'incốtro Clau-č:::::::-:

dio Daufqueo ne’ſuoi Commentarij ſopra il lib. 8. di Siliofi蠶
perfuaſe,che della medefima Seffa,parlò quel Poeta. ti, -

23 —пес топte пішоfo

Deſcendens Atina aberat,detritaque bellisלפ

» Sueſſa,atque à duro Frufino baud imbellis aratrs :

& intefe anche il fudetto Velleio nel citato lib. I. all'hor che

diffe,che Luceria fù dedottacolonia, ac deinde interiesto tri

ennio Sueſſa Aurunca,& Saticula, Interamnaque poſt biennium.

Mà è pur troppo manifeſta cofa, che Velleio parlò della s

Aurunca della Campania: & Silio della Pometia de'Volfci;il

qual poi nel catalogo delle città di queſta noſtra regione ºs

che furono à fauor de' Romani contro Hannibale prima-s

della perdita à Canne, nè men di queſta fece verun motto,

nella guifa , nella quale iui parimente non mentouò Cales;

talche fù vnម៉្លេះ quello del Cluuerio, che le ap- Il Cluusris

plicò i fudetti ſuoi verfi.Il filentio,hauuto della medefima-, rifiutatº,

noſtra Seffa,da Polibio, & da Cicerone, i quali numerando

le città,che cingeuano intorno Capua,non la mentouarono, -

& le loro parole fono ſtate recate in varie occafioni,potreb

be farci argomento,ch'ella,& non già l'altra Seffa,era mol

to anticamente mācata: Mà lo ſteffo Plinio,il qual diffe,che

in prima regione Italiæ fuere:in Latio clara opida,Satricum,Po

netia, Scaptia, Pitulum Politorium,Tellene,Tifata.&c. cieſpoſe

ancora che nella medefima prima regione eran tuttauia co

lonie fra terra. Capua ab campo diffa, Aquinum, Sueſſa,Vena

2ᏑXXVII Ο ο ο 2 . frит,
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frum,Sora,Teanữ, Fidicinum cognomine,Nola. Et douea,forfe,

Che fà due in queſta noſtra Sefia effere ftata dedotta alcuna colonia la

vº!“.:º:º feconda volta da Augusto, dal quale,come diffe Frontino

":"":::" nel libretto deile Colonie, ne fà anche dedotravna altra.
«aiسد:|--4-- ty fra

F:n témps, in Teano: effendo ſeguita la fua prima deduttione nel con

It l'altrofà, folato di Lucio Papirio Curſore la quinta volta,& di Caio

Municipiº • Junio Bubulco la fecønda volta, come racconta Liuio nel

lib.9 che fù di Roma l'anno 44o.&fra l'vn tempo, & l'altro

effendo ella ſtata per alcuno ſpatio dianni Municipio, nel

qual modo l'appellò Cicerone nella Filippica 13.Ceſsò adun

que molto anticamente la Pometia, & hora al fine deue

rebbe ancor ceffare sì manifeſto ſcambio, rimafa l'Aurunca

Mºne/4uar fola, ch'e tuttauia in piede; fiche di effa, & non dell'altra-s

ಓ',A: inteſe Simmaco nell'èpit. 15. delle aggiunte alle altre de:
####, ## fuoi primi libri, il qual viffe nel fine del quarto fecolo di

va pepsto, Criſto,doue ne parlò in modohoneſto, benche diffe, ch'era

benche bone molto tenue la fortuna de'fuoi cittadini, in queſte parole s

fe:"*"ºliº Sueſſa honestorum ciuium patria eſt, ita vt meritò dixerim, mi
agiato, nime stoquè fortunæ homines extra vitiaplebeia effe cenſendos.

- Non così dee crederfi di Frõtino,& che nel cap.1o del lib:3.

de'Stratagemi Militari haueffe parlato de’noftri Seffani, di

Leu; viruà cendo,che Catº in conſpeliu Lacetanorum,quos obſidebat, reli

:::::::::; quis ſuorum ſubmotis, Sueſſanos quoſdam ex auxiliaribus maxi

lº ſcambio mè imbellessaggredimænia iuffit; il qual ragionaua de Sueſſit**

del ſuº nº- ni,popoli di Spagna;come puòfcorgerfidalracconto della.»

ங்medefima guerra, fatto da Liuio nel lib.34. Siche prende

:""; marauiglia non leggiera di Godefcalco Steuuechio,il quale

ripurgando,& annotando quell'opera di Frontino, vi laſciò

Frontino inemendato vn fi manifeſto errore. Può della virtù militare

ºmendato, de’noftri Seffani farci qualche argomento la Seffana Cohorte»

င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္ရ la qual mentouata in vn fatto di lode da Liuio nellib. ra:

:s::, militaua nell'eſercito de Romani ſotto il confole Marco

Attilio Regulo (fùfuo collega Lucio Poſtumio Megellonel

Liuio illu- l'anno 459. di Roma) fe pur egli non intefe de'Seitani Po

,ato.metini. Conful, differtumultu excitus, cohortes duas ſociorum1ات

Lucanam, Sueſſanamque, quæ proximæfortèerant,tueri Præto

vium iubet. Etို in riftretto fono le maggiori,& le più

ſincere notitie delle cofe antiche della noſtra Sesta.

Teano, la qual fra Calts, Aurunca, & selfa: cittàtutteè

- * - trè
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trè degli Aufoni, fù habitata da Sidicini, di ſtirpe Ofci, ben T F A N o į

moſtra fol per queſto, te non altro hora della fua antica po-; сіне

„tenza fi rifapelle, che fiù affai nobil città; hauendo hauuti fi渤%源

valorofi cittadini,che valfero à fondarla,& ad ingrandirla- la campaiz

di largo dominio fra gente ſtraniera.Fù ella attribuitaalla -- Felice non

Campania, che habbiamo chiamata Felice, da Polibio nel sta ":"2.6*
lib.: da Cicerone nell'Orat.2 contro Rullo, da Tolomeo :,Ca

nelíib 3. nella Tau 6. di Europa, da Vitrauionel cap.3. del "*"*"

lib.8. & da altri, le cui parolein varie occaſioni hò recate »

å dietro. Et Liuio,il quale nel lib:7.dalla Campania l'eſcluſe,

intefe della Campania Capuana, come nel primo Difcorſo

hò dichiarato. Mà Strabone non vuol,che per altro modo

ella fulle potuta attribuirfià queſta regione, che per effere »

ftata città de'Sidicíni Oſci:& furon pure (anche in fuafen

tenza) i monti degli Ofci di quà del Volturno, & per Ofci

vennero intefi i Capuani; fiche farebbe ſtata città della Ca

puana Campania fuori de'confini de'Capuani.Le fue parole

appreffo il ſuo interprete nel lib.5.mentre ragiona delle cit

tà,ch'eran nella via Latina, fon queſte,Teanum Sidicinữ,quod

proximè fequitur poſt Cafinum, ipfocognomine oftendit, fe ad

Sidicinos pertinere, qui funt Ofci,gens Campanorum ſuperftes,

ita vtpºſit Campanie dici:ipfa quoque vrbium in via Latina f-strabaneil:

tarum maxima Nondimeno non fù quel Geografo difcorde iară::

in queſto da Liuio;anzi potrà recarfi queſto fuodire anche » concordato

å fauore della Campania Capuana, la quale in fuavia fù la con Liuiº,

medefima,che la regione degli Ofci;ficheTeano,non perlo

fuo fito, mà pergli fuoi habitatori,& per vn certo modopo

teadirficittà di quellariftretta Cãpania, la quale nel reſto

era compreſa nella Campania Felice, cinta, fecondo la fua

íteffa defcrittione, da fertili montidegli Aurunci, da quelli

degli Ofci, &, de Sanniti,& fra Promontorij di Sinueffa,

& di Sorrento dalmare.Crebbe queſta città in molta poten # Pertaris

za fiche non folcostrinſei viciniffimi Aurancialaſciarie :::::::::

ទ្វារ៉ាហ្គែល្វិº
căpida Virgiliochiamati. Sidicina aequora:madillele il ſuo altº zása,

dominio fin à Fregelle, doue hora, alparer del Cluuerio è

Ceperano,laõde filegge appreſſo Liuionellib.8.che P.Plau

2io Proculo, P. Cornelio Scapula Coff. (cio è nell'anno 425 di

Roma)Fregellas (Sidicinorum is ager, deinde Kolfoorum fuerai)

gxxVII TT * * * * * solo• • • •*
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Liuio illu colonia dedusta.Etcotãto innãzidoueano iTeanefi effer pene

strato, & ri trati,vittorioſamenteguerreggiãdoco'vicini Aufoni,i quali

器o. in alcun tempo haueano poſleduti egualmếtei luoghi di là;

m: ***** che queſti di quà del fiume Liri, come vien detto pur da .

* Strabone appreſſo il medefimo ſuo interprete nel libro al

- legato,in queſte parole. Suprà in mediterraneis efi Pometius

campus(queſto fu ne'Volfci,di là del Liri) Huiccontiguam re

gionem priùs Aufones habitarunt,qui tidem Campaniam quoquè

tenuerunt . Poſt hos Ofci funt,qui & ipſi partem Campanie te

muerunt.Silio parimente la militar fortezza de'Teanefi, lun

amente conferuata,& la lor fede infieme verfo la Romana

នុ៎ះ volle à parer mio accennarci,hauendomentoua

ta nel lib.5.vna Cohorte de'Sidicini fra le ſchiere dell’efferci

to Romano,rotto da Hannibale appreſſo il Trafimeno, la s

qualpugnò con valore.

99 Nec Sidicina cohors defit– * . . .

Dellelorlunghe guerre co' Sanniti parlò Liuio manifeſta

Et poi d tem mente nel lib.7.Mà à tempo del fudetto Geografo la degni

pº di 4“;"- tà della lor città eraben grande,il quale poco men che non

|: l'agguagliò à Capuain quelle parole . At verò in mediterra

:: ::: neis est Capua,revera id quod nomine eius ſignificatur; reliquas

reggiò ca- enim fi ei compares,opida funt,exeepto Teano Sidicino, qua vrbs

fus. . .; eſt magni nominis. percioche era ſtata dedotta colonia da.--

Auguſto,come fù notato da Frontino,effendo anche da Pli

- nio Secondofrale colonie della prima regione d'Italia ftata

Nè: #“ numerata. Et douette ancor lungaméte perfeuerare nel me

: defimo proſperofo ſtato,fiche nelle età degli antichi ſpoſito

men buoni, ri di Horatio,che fi fono intefi à dietro,la vinofa acqua Ca

lena, non più al Caleno, mancata forfe Cales: mà al Teanefe

territorio apparteneua; & nel terzo ſecolo de’noftri Longo

bardi,che fü il nono di Criſto,era anche in buono ſtato,del

che altroue. De'confini Teanefi:non già degli Ateniefi,come

ſi cui sºme hāno i fuoi volgati codici,parlaua Seneca nel c.4.del l.7.de'

:º:º Beneficij:nè men degli Atellanefi in quelle parole. Fincs Athe

?:: nienfuwscº Campanorum vocamus, quos deinde inter fe vicini

f9re, priuata terminatione diftinguunt, cº totus ager huius, velillius

seneca emë ":" blica eſt : intendendo egli per Republica, fecondo l'vfo

::3:: del ſuo fecelo , il Comune di Teano, ch'a quel tempo era =

frato. : colonia de Romani. Màilfiume,Teanomentouato dall'Au

TOIC
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tore dell'Hiſtoria Miſcella nel lib.5. qual fiumefù egli í Po- #f ei fune

pedius(diffe,ragionando della guerra Italica)Ġ Obſidius Ita- ႕ႏွစ္တပ္  ു

lici imperatores ab Sulpicio (era Legato di Pompeo) apudfa-鷲

men Teanum borribili prælio oppreſſi,ch occiſi sūt.Etil medeſi- tone.

mo auuenimento fàridetto, nè con altre parole , da Paolo - ; .

Orofio nel cap. 18.del lib.5.Forfe fù il Saone? Non già: mà ·

fù quel fiume, che latinamente chiamato. Frento. & hora-s * * *

detto. Fortore. trafcorreua non lontano davna altra città

dello ſtefio nome nella Puglia,doue feguì quella battaglia-,

in cui il mentouato Pompedio Silone (così l'appellò Dio

doro Siciliano nellib. 37.) rimafe occifo da Cecilio Metel-H::::::::-’

lo, ſecondo il dire di Appiano Aleffandrino nel lib. 1. delle »盤轟

Guerre ciuilisellendo piaciuto al fudetto autore per vn fre-器 5｡

quente coſtume de fuoi tempi mentouarlo col nome della a ño illustra

vicina città, ad pari che altre voite il Liri efferfi appellato ti.

Minturno: il Volturno, Cafilino: & il Sebeto, Weferi,fi è già ne'.

proprij loro luoghi offeruato. :

Må verrà finalmente queſta noftra Defcrittione della Cã- vgNAFRo

pania Felice compitain Venafro,città d'ignota origine,alla città d'origi-,

器 fu ella attribuita da Tolomeo, che attefeil čorfo del ne enotada."

ume Liri, come fi è altre volte auuertito; & anche lo ſteſſo altrº “if” -,

fe Martiale nellib.13 parlando del ſuo oglio in questi verfi.:::::::Hoc tibi Campanifudauit bacca Venafri. - m, p48 ماعو

93 . Vnguentum,quoties fumis,ớiftud olet. Tolomeo,et

Nè Plinio Secondo moſtrò hauerne diuerſamente giudica-Martiale c5

to, quando ancor fra le noſtre acque marauiglioſe defcriffe cºrdi : Pli:

le Venafrane: fe pure nol fece nella maniera, nella quale pa- 'ನಿ':
rimente fra'nuoui vini,celebri della Cãpania,numerò il Tre- ###### о,

bolano: mà egli inuero attendendo il Venafrano oglio,do- "***

uette dire nel cap. 5. del lib.3. che fuori di quà,nufquàm ge

merostoroleeliquor.Nel reſto queſta città:nè da Polibio,ne da pa altri fiz

Cicerone fù mentouata con l'altre noftre, effendo anche il le fue città

fuo fitoilpiù Settentrionale di tutte,& fuori de'noftrimon- "º "ºlewate

ti,che al dire di Strabone (nè il fudetto Plinio nel luogo ci

tato parue di altro parere) furono di queſtaregionefermi

confini. Quel Geografo,fe ben fi faccian latine le fue parole,

fra le lodi denoffricampi,parlò anche di queſta,cheer olei

ferax est Venafranus tratius preditiis campis contiguus. Etdi

Propoſito pur di Venafro più che ogni altra volta ragioná

XXXVII - - - - do

- * * *

*
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Appreſſo *ł do dopo hauer trattato di Sora,& del fiume Liri,diffe, che:5

lº 3": "#" deinde etiam alie vrbes fubſequuntur,tùm Venafrum,vnde oleã

# optimum.Vrbs ea in fublimi iacet colle, cuius radicem alluit Vol

turnus amnis, (altra volta fcriffe del Volturno, cheper Vena

Il Cluuerio frumfluit . dalche il Cluuerio, non ricordandoli di quell’al

rifiutato. tro fuodetto,pensò,olim vtriq; ripæ fuiſſe impofitū)Siche cer

Strabone-º taméte egli non la riputò città noſtra:come può anchefcor
illuftrato« gerfi per hauerla di nuouo poi mentouata con alcune città

del Sannio,dicendo:Bouianum,AEfernia,Pauna,Telefia,Vena

fro adiacens:benche iui,forfe,fcambiò il fuo nome per quello

rà Prefettu di Alife,delche fi è ragionato à dietro. Feſto diffe, ch'ella fù
ra, º feise vna delle Prefetture della feconda maniera, come anche fu

":"***"* rono, Fondi, Formia, Ceri, Alfe,Priuerno, Anagni, Frufinone,
stra Rieti, Saturnia, Nurfia, & Arpino: città,altre del Latio vec

chio, altre del nuouo, altre dell'Etruria, altre del Sannio, &

altre de Sabini. Fù anche coloniajaffermandolo il fudetto

Plinio,recato non molto à dietro: & queſto baſti di vna cit

|- tà,la qual à noi,ò poco,ò nulla appartenne: ,

-raccogliendoin breuecio che della DeالملاعHeraadممpagani, a
m:Giai ſcrittione della noſtra Campania Felice hò ragionato,dirò

marefà cin- con Antonio Sanfelice, ch'ella A Liri fluuio ad Sarni oſtium

tº : 944: pertinet, LX.paff.millibus excurrente planicie Hi amnes eius duo

影臀屬 latera conſtituunt: hic ab Ortu : ille ab Occafu . Boream verſus

f:: :, ai montibus eingitur, Samnites, º Hirpinos excludentibus. Buar:

šo : glia. tum verò latus mare poſſidet Latitudo eius varia; crtamen quà

|- maximè panditur, XXX non excedit milliaria, quòd ſi totiùs

ambitus ſubducatur ratio;colliges ad CLX paſſ millia.Così il Sã

AntoniºŞá felice : religioſo Frate Franceſcano dell'Offeruanza,& nobil

:"*"* Caualiere Napoletano;nel cui nome bendeuo finir quelta
ζΟ• mia Defcrittione, s'egli alla fua volle dare honoreuol prin

cipio dal nome del Senato, & del Popolo di CAPVA, mia.

patria,al quale la dedicò conastai buona ragione.

RA C
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Dèlle materie盟
2. . . . : * .*. A * -i. ...:... *-i- -st:

º nel terzo Diſcorſo:

E T\, .

f. La campania per la stafecºndità detta Felice.fºcoa->

, maggior lode chiamata Felice 4.Amena:Era Fame:

nii: propria della riuiera del ſuomare: la fecondità

de ſuoi campifrà terra. -

Ir. speciali campi della Campania Felice,dodati difecondità:

origine del nome: Mazzone delle Rofe: -

III., Fiori, & Herbe,celebrinella Campania Felice. . .

fy. È i Frutte ladate,est copioſe nella Campania Felice. Suoi af

tº : :: busti, Suevigne. Suoi vini. ** - - !

li#che ſi trittan

V. Il vino Falerno della Campania Felice, celebraiºpiù de

i c vini di ogni altra regione. Pere Falerne. Succino Fa

r . . . lerno. Lunga età delvino Falerno. Vino opiniano,

* . . . Vino Amineo. . . . · · · · · · · * . . . .

pr. oglio della Campania Felice, lodato più di ogni altro._

yII. La campania Felice fecöda di biade:ſpecialmëte del Far

: : ro,ondefi componeua l'Halica, di maggior lode quì,ch’

altroue. Fecöda della Siligine.del Miglio..et del Trago

IIx, Lodatiffime nella Campania Feliceloſtriche Baiane.Pro

- ' pria ſpecie di ſuoi Colombi.Vccelli Tinnucoli.

IX. s Armenti di caualle nella Campania Felice. Suoi Bhoi

: : . Suegregge feconde di cafcio lodatiſſimo. -

x. Terreni della Campania Felice di facil coltura, detti da

: Latini. Terra pulla.

XI. La Campania Felice industriofanella coltura de campi:

* . 'nelformar iſtromenti rusticali, & vafi di varieforti,

. . . . . . & in altre opere artificiali.

x11. - La Campania Felice vniuerfalpiazza di tutto il mondo,

- - . . Et compendio dell'Italia intiera.

-r/II, Vnico,& perpetuo infortunio della Campania Felice, ono

l'eruttioni de fuochi del monte Veſuuio, & de luoghi

di Pozzuoli . - -

P p p DEL
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П TO ICH E delle lodische gli antichi ſcri

| tori han date allanostra Campania,molti

ed altri leri de’moderni,natiin vna,ồin altra ſua cir

tº: di raceo. ÈR :2AŞAK|| tà, han potuto farraccolta ne' loro libri,

# : lodi |斑博 $:'8|| fecondo l'inegual loro diligenza, altri

:”|g E meno altri più copioſa:nella maniera che

|- ÈM fi farebbe di ciò che weniffe prodotto da

alcun fertil campo, il quale poſſeduto comunemente dagli

habitatori di molte città,fuſie nel mezzo di lor collocato;io

fon ficuro,che farà anche à me lecito, diferuirmi delle me

defime comuni ragioni, & di adornar egualmente queſto

APPARATO,che la mia patria, divna nuoua raccolta del

Regiene fid le fue ftefie lodi.Mà à dire il vero,hauendo alcunautor non

propriamen- Capuano, poco auuedutamente chiamata ſua queſta re

*** Cº?“ gione, in cui la ſua patria per allai lungo tempo non hebbe
ார். veruna parte,& quella,che ci hebbe poi fù delle minori : fa

rà ben giuſto,che perme al fin fi renda alla mia città quel

che fù fuo, dalla quale la ſteffa Campania per molte etåle »

leggi; & per molto più lunghi fecoli hebbe anche il nome:

Ali, cui„ Prenderò quì adunque à raccogliere i fuoi copioſi, & varii

rbita la fºr pregi, chefparfamentene furono defcritti da molti Greci,

refeitº mol & da molti Latiniantichi autori; ne altruiingiuriofa potrà

:**º riputarfi queſta mia fatica, dalla quale nè mancar farei po

|- tuto, ſenza mancare infieme dallapromesta,che feci, d'illu

strar le antichità de'miei Capuani.

Jardanebe »

a me , fe/à
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1. La campania, ջ:rla/նոfrondità detta, cj

een maggior lode chiamata Felice:et.Amena:Era”

l'amenità propria dellariuiera del/ao mare: , ,

- */ la fecondità de/uoi campi frå terra. , .... .

! *. . . . - - - * · : ! * - ' , , , , , 。"; (｡。｡ (:** f, ○

Månel dar principio à queſta raccolta mi turba non mi-sard l’ordi.

nore incertezza di quella, dalla quale diffe Plinio Secondo **, di gaeđe

nel c.5.del 1.3 che rimanea confufosdouendo anch'egli del- :::::: 赏

le lodi di queſta regione nè così largaméte, come intëdofar::::::::

io,ragionáre: non conoſcendo per la lor copia qual di effe s tº aggier.

haueffe douuto deſcriuer prima,qual poi. Parminondime

no, che affai buon ordine polfa efferne queſto,che delle più

generali precedano le maggiori, & le più fublimi. Et già # maggior

non farà chi hon creda, douerfidare il primo luogo allalo-: #::

de onde la noſtea Campania fu da alcuni appellara, Felice;#:::::::::

pofciache la felicità è il fommo di ogni noltro deſiderio, & f;: FᏰ

di ogni noftro bene . Mà fe attentamente il fignificato di Luca.

queſto vocabolo appreffo de' Latini autori, da quali ella »

hebbe si fatto encomio,offeruar vorremo:la ſua felicità non

fù del modo nel qualele città,& gli huomini fogliono dirfi,

Felici: effendoftata riputata la felicità de terreni, & delle

piante la lörofecondità di quelche più fuöl giouare à glivfi

humani, & di quelche altri terreni, & altre piante feconde

non fono Cí efpofè Frontino nel libretto delle Colonie,che

Capua fiù detta per cognome, Iulia Felixidopo che Cefare.»

ei dedutſe la faacolonia; & la fua felicità fu ſenza verun-»
dubbio di quella prima maniera, come fi dimoſtra chiara

mente col rifcontro,che può farfene cön quelche demedeli

mi tempi ne diffe strabone, che fi è riferito nel Diſcorſo Md la feliai

precedentenetragionarideia cittàvrbana. Mälafelicità:
della Campania fădell'altro modo,& nella guita,in cui Ca- :ja::

ſtorie appresto Feíto felices arbořes dixit, quefrustumferunt: pante fè la

infelicesquefrustunnonfrunt. Nella qualeancorparlò Li-ref***

uio nel lib.5. Ab iis non vrbes vi,aut operibus tentata fedager ta. . . ***

#depºpulatu: predequererum agrestium'a: nullaſ: calon, La
bor:nihilfagiferum in鸞 reliéfum. Et netlibố;quafi inter: N:o &锚

prete di fe ſtefo. ömnibus paſſim testis agroram,visifqueeriä See riſcon
quibufdam exuſtis, non ařlivrefrugiferasyon Juis in ſpemfugă ČI 3 [ ],

-- : P P Ꭾ * relistis
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reliģis. Di più anche il fuderto Plinio ciepoſe nel cap 24.

del libió,che le piante di lor natura infecónde furon dagli

antichi riputate infelici, & aggiunfe che ciò faceuali per

vna certa religiofità: laſciando che furono ancor per altra ,

maniera itimate felici,& all'incontro infelici alcune piante,

che produceuano altre,ò veraltre forti di frutti, delle quali

-s : " -->t parlo Macrobio nel cap.vlt del lib.3.de'Saturnali, come nel

" " " cap.6.detlib.4.de'Miſcellanei fü bene offeruato da Giouan

Per le4sale ni Brodeo.Poffiamo adunque effer ſicuri, ch'effendo nata.

::::::::: daldire del medeſimo Plinio fra moderniautorila comune
::::" opinione, some hò dimostrato altroueche fulle ſtato con

ceduto allanoltra Cãpania,qual ſuo fermo cognome,il tito

lo di Felice:egli non intefe dialtra felicità,che della ſudetta.

: Et potranne effer manifelto argomento il fuofteffo ragio-

nare,che dopo la defcrittione di Sinueffa è queſto. Hincfe

Plinio Sec. lix illa Campania eſt.Ab hoefinu incipiunt vitiferi colles , & te

Virgilio, & mulentia nobilis, ſucco per omnes terras inclyto, atque, vt vete

器: res dixere fummum Liberi patris cum Cerere certamen. Anche

:::* virgilio nellib. 7. dell' Ëneide inteleper la felicità del no
ſtro Maffico la fuafecondità in quelli verfi. ·

„ ..., : : : ... -- vertunt felicia Baccho ..

» Maffica qui rastris- .

Ne Strabone,dal quale nel lib. 5.fù fimilmente detta questa

regione. rastier iustaqueríearer rör iwaywffº. ciò è: folunt fe

liciſſimum omnium. dimoſtrar volle arra fua proſperità che-2

queita, da lui ſteſſo più largamente poi celebrata: effendofi

egualmente feruito altre volte della Greca voce. E'v3aiusz.

Felix. ragionando della fertilità dell'Vmbria, & di quella.»

del Latio: come ancor fece nel lib.I. parlando dell'Arabia,

» : · · - detta perfuo peculiar nome. Felice, che dalla ſua fecondità

zır bekke º affermò hauerlo acquiſtato. Arabia (così hà il fuo inter

ancer- "4 prete) quam nunc vocant Felicem, illistemporibus (parlaua de

:::::: tempi di Homero) diues non erat, ſedinops; & vrbs ab habi

4 岔:'';: tantibus in tabernaculis colebatur hominibus, quæ aromata fert,

zºs», vnde nomen regioni, quòd aromatum mercesin nostris regioni

::: :, bus rarash,& in precio exigua est regio. At nostra quiden etate

, , , : Arabes copia rerum, & diuitijs abundant, quia aſſidua est, & co

: piofa negodatio : tunc autem ita eos habuiſje, probabile non est.

Così Strabone. Et queito cílempio dell'Arabia è anche in

piيف
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i pania hebbe al principio il cºgnome dí. Felice.hauendolfi-ﾘ

nalmente ottenuto in queſti virimi ſecoli Per m:n buºna-::::::::::
e offeruatione, come in altro luogo fie auereiro:demoderni med hae:

. autori. Di più feil vicina Lạtio, & l'altre Proſlime regioni» la , attenția

furono ancor dotatedạlla natura di molta fecondirà:& nó-f:::::::“

dimeno ella fola ottenne, qualifutie ſtata fingolarmêre

così gran lode: auuenne anche lo ſteſſo dell'Arabia: la quale

di quel tratto intiero,che peruiene dall'Etiopia ಕ್ಲಿಕ್ಕಿ:
- fola vocatur Felix,come ha il medefimo Geografo,Ở India

quanquam hoc nomine non afficitur; tamen ereditur:ép:bibe- g, „et, u
tur,effefeliciſſima.Mà cammina ancor più innanziquestopa- :::::::::

, ragoné, fe fi aftenda quel che offeruò Giofefoŝcaligero#:.

neſie Greche parole di Èufebio Céſarienfe nella Croniča;& gli Arabier

in quelle di Diodoro Siciliano nellib, iż che fonole mede-º: ſatuazi

fime, & vengono fatte latine da loro interpreti in queſti:
due modi. Gens Campanorum in Italia cöstituta.Et.Gens Cam- «іріјР: |

panorum in Italia capit originem. madoueano voltarfi: Gens ***

Campanorum in vnum locum coiit. delche tratterò à diitefo

nel ſeguente Difçorfoſe dico,fi attendavn taldire diqueſti: ,

autori per quella della maniera per la quale gli器 « … . . . . . . ''

uenuti per via de trafichide'loro aromati più douitiofi, fi · -

fabricarono la città conpiù nobil culto,difinesto l'vfo de'ra

bernacoli, & acquiſtarono alla loro regione il cognomedi. Euſebiº Ce

Felice: ancorla Campania donerte ottenere la ſtelfa lodes,鸞監

dopo che i Capuanida qualiella acquitò il nomedicam-:
pania,fi raccọlfero dalle foro diuife habitationi in vná città, si:

che fù Capuasdai qual tempo, come dimoſtrerò nel quarto -

Diſcorſo preualfero a'vicini Cumani:effendo probabil mol

to che il viuere cittadineſco fuste douuto anche qui ſeguire

dopo l'acquitto delle ricchezze, dalla felice ſecondità de

Poſſeduti terrenigenerate, & comunemente della ciuil feli

cità genitrici. Liuio inuero nel lib.23.ciefpoſe, chefù di Liuio,& Po

Junghiffimo tempo lafelicità de Capuani, parlädo di Han libi?:
nibale, il quale dalla tentata oppugnatione di Napoli Ca- illu

puam flexit iter, luxuriantem longaŘlicitate, & indulgentia“

fortuna. Alche è affaiben concorde Polibio nel lib.3.che a'

medefimi tempi rimirando, diffe appreſſo il fuo interprete,

In medijsா:1%ண்ா: -

I: - - " " bat:
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bar: benche queſti autori di più del poſſeffo delle ricchezze;

- intefero dell'intieto vfo loro, onde i Capuani cittadini di

ogni agio,& di ogni delitiofo modo di viuere,come fi fue

- “le in vna molto profperofa fortuna poterono ampiamente »

A capu", godere: Etriltringo io finda techpicosì alti à Càpua fola.

::::.. il beneficio diſi celebrata fecondità;& divna tahta lodeº :

::”: hauendone copioſi antichi autori, che fi addurranno più

esia, opportunamente di qui à poco; & percioche ancor dopo

molti anni l'altre città di queſta regione al paragon fuo
eran piccioliੰ altre volte fi è inte

, , , fosfiche non foldiqueſta:ma di ogni altra comun preroga

tiua il fommo pregio in effa fíluceua. - , *

riitºs pre: Mà fe nè il primo, nè il maggior encomio della noſtra

tiº dellac: Campania fù d'effere ſtata detta Felice percioche non fù per
pania fù di queffa maniera dimoſtrata più chºvnaក្ញុំ

ಓ 5#e quali ella fùarricchita dalla natura:farà ferinamente ſtata =

:s::, a la fua intiera lode quell'altra, per la quale il ſudetto Poli

AúENA. bio nel citato lib.3efaltò congiuntamente la fecondità de'

- - - fuoi terreni,& la piaceuolezza;&amenità del fuo cielo, che

醬ί godeua più che in altra fua parte nella riuiera del fuo ma

:::" re Ager,diffe egli appresto il ſuo medefimointerprete: eo
pia rerum,& fèrtilitate regionis,ac amænitate; & pulchritudine

- oci excellentiſſimus: Del qual fuo doppio pregio con più ri

cercato artificio fừirobileehcomiatte Lucio Floro nel cap.

16.del lib. 1. douefcriffe,che omnium non modò Italia.Jed toto

orbeterrarum pulcherrima Campanie plaga eft:nul mollius celo.

denique bis floribus vernat, nihil vberius folosideo Liberi,Çere

riſque certamen dicitur.nihil hoſpitalius mari, Della fteffage

mina,cotanto ſua alta lode parmi, ch'egualmente intender

varrone il voleife Varrone appresto Seruió ſopra ilib.1o. dell'Eneide

luftrato, di Virgilio,il quale ftimana, che il nome di Capua,donde.»

i fuoi habitatori furono detti Capuani,ờ vero Čampani, & la

regione ne venne appellata Campania: difcefe dal capire ciò

che gioueueuol fia alla falưte,& al bifogno humano. Le pa

role di seruio fou queſte. Varro dixit propter cæli temperiem,

,.ஆர்:அ.
:::::::::diftum:ņu:fifinimjätutis,ě“fruttuum. Ne altra cha»

quelta fù la lode,datale'da Caffiodoro nell'epift:5o.delميلسلک:lt2,هويهپ،ه

::::::: fib 4 dal quaifu detta ferrħa floratsprvaintia. Percioche
- |- * - a quc
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:
àqueste due folę lodi, di fecondità, & di amenità,firittrin

gono tutti i pregi, raccolti infieme dituttele regioni: Màla :fº:

natura parcheğinifeșugiti fugi dạni frangliri luoghi, cũ: :::::::::

cedendo ſpecialmentelafeconditààquelli di terra,l'aimeni- ::::::

tàà quelli di mare; delche intendentifimo Torquato Taifo quiſia :

cantò di Tancredi, ſotto la cui ſcorta infe,efterfi condotti ".

ottocento caualieri dalla steffanostra Campania à liberar

GငFulglင္ရြယ္ဟင္တန္တြင္ ႏိုင္ရန္အဖ္ရင္းန္ဟင္ ဒုိင္ရင္းမ္ဟင့္ ” …´´ . . . " . ႏိုင္လို႕";ို ့

» ... Gliotincento à famallºideuifasterta, . . . . . . . ::::::::

»,... Lafciar le plegge di Campagna amene» . . . . . . . . dato.
33, , , Pampa maggior de la natura,ei colli, ovoi º ou , * - x

οι Άiliίγρηβriίς ί. . . . . . . . .

Laonde denerosach'io offeruar queſte fue leggi parimente : :

osternate da molti antichi autori; & de medefinidoniſe-

condoi loro detti diuiſamente, & alquanto più copiofar . . .

mente ancora ragionare., p. , , , , , , , , , o, , , , , , ,

:Espersonio dell'amenità della quale più cheogni altra fà propria

fua contrada furonolodarii fuoiluoghi dimare.Pomponio I:d:e:f::
Mela dopo hauer deſcritta nel cap.: del lib.2 à parte par- :::: della

te la fua medeſima riuiera,conchiuſe il fuo dire, come in-.if:

vno epilogo, conqueste Parole. Amæna Campanie littora, Al ná

cui eſempio Solino nel cap. 8. in occafione del tutto pari

fece loftesto, accreſcendo ben di più il grado di queſtalo

de& dicendo. Amaniſſimus Campanistrastus. Et Séneca nel :

cap.1.del.lib.6. delle Queſtioni Naturali, & feco Plinio Ce

cilio nell'epiſt. 16. delli5.6: l'vn diffe ſpecialmente dellido,

nel quale giaceua Pompei,che mare ex aperto condustý, ama

no finu cingit & l’altro dellido iui vicino,alqual fouraitaua

il Vefuuio, chefrequens eratamænitas ore: come piùà difte

fo nella defcrittione de'medefimi luoghi nell'antecedente 2

Diſcorſo fi è notato:tralafciādo la fimillode departicolari

lididellafteffa riuiera Nèdi altra,cheម្ល៉េះ ةيو,,م.یو

laua Tacito nel lib3. delle Hiſtorie, chiamando beati i ſeni ::::::::

diquestomatešeníos Campaniafinuspremitti, dọue fiſkor-:::::::
e,ch’imitò la fentenza di i linio Secon: o, ilquale riputato Beata.

體 la medefima fuafelice, & beataamenità effer il fom

mo pregio dell'Italia, dicendonel cap 5. del lib.3 con nobil

marauiglia:2ualiter Campanie ara per fefelixque illa, ac bea

taamoenitasivi palamfit,vno in loco gaudentis opus eſſe nature.
|- |- *** " Nel
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#„de altri Nel qualragionare non parmi, ch'haueffe accoppiate infie?

:_4:/º me,come fecero gli altri, la ſua fecondità, intefåper la voce.
femtimento. : 1; -- « , - |- - --

#:. Felix: & l'amenita fua:intefa per la voce. Beata; percioches
lice. egli fteffo parlando dell'Arabia Felice nel cap. 11. del lib.52

la chiamò per cognome Beata, confondendo iui I'vn nome

con l'altro:Vltrà Pelufiacum,diffe, Arabia eſt,ad Rubrum mare

. , pertinens; & odoriferam illam; & diuitem, at Beatæ cognomine

inclytam . Se più tofto non fi creda, cheper le ricchezze di

Se pure ºggi quella regione, onde ella era diuenuta, & appellauafi Felice,

:::::: cgell fecondità degli Aromati;& che con ingran

:,: dimento di lodeyol: perqueita medelima cagione chia
::::ată faz mar la fua,ô dicafi felicità,ồ fecondità,beata;fiche in quan

diuifaménte to à fè egualmente il nedefimo cognome di Felice all'Ara

bia, & alla Campania concedeua : hauendo intanto parla

Plinio Sec. to Tacito della fola amenità de'hostri feni; il qual fe, forfe,

::: perla loro beatitudine intefe della :to fecondità feambiò

Sierramentecಿಲ್ಫalryo!ಣ್ಣpçhequetiyeebla
:::::::::: natura de medefimlidi,conte dimoftrerò đi qui à pocoHa

& rifcôtrati uerebbe bë potuto per quéſta maniera Caffiódoro rimiraré

, , al dire di Plinio in quel fuo motto,che fi è già riferito Terris

"deflorata prouincia . il qual và di pari conquello, che fuste-º

la fecondità, & l'amenità della Campania vno in loco gau

dentis opus nature. Mà đi queſto baſti: " " -

Dafia份 Per cagion poi della ſtetia amenità Statio nei Car. 3. del

:::::: lib. 3. delle sèlue chiamò inoltri lidi : ്.

ra , che fà »» : – molles Campani littoris oras. ·

chrámita... Et anche Silio nel lib. 6. dimoſtraua queſta amena ; & deli

Molie tiofariuiera in quelli verfi,ragionando di Hannibale. .

,92uòſpolia inuitant, transfert populantia figna.לל

,, Donec peſiferos mitis Campania curſus
» Tardauit,bellumque finu indefenſa recepit. i

Faiſamente hauendolpoiſenzaporre nel mezzo altro ráccôtoifitródot:

m:lt:": to, che rimiralfe in Literno dipinte le vittorie, da Romani

:ottenute nella primaguerra Cartaginefe:nefon mãcati degli

:::-:- , altri antichiautori, frà qualifon Floro nel cap. 6. del lib.2.

a hanniba- Sidonio nel Car.5. & Prudentio nel lib.2. contro Simmaco,

le. che ammollita differo, la robuſtezza di quel cápitano, &

del fuq eilercitone'piaceuoli diletti del nóttro mare:nó già

attendendo icoſtumi di quel tempo, mà i ņuoui,come può
fcor
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fcorgerfidal ragionamento, che hò fatto de primi accrefei

menti di Pozzuoli, & da quelche ne diffinel primo Diſcor

fo,& forfe anche dal parlare di Martiano Capella,che rechº

rò frà poco. Et riftrettamente dell'amenità de medefimili- Ngila zai •

di,molto vfata ne'fuoi tëpi,parlò Simmaco nell'epift:25. del# لامعتسا

lib.8. fcriuendo ad Albino in questa guifa. Credo arbitreris; ::::::-’

circumfeſſum me Campanie amanitatibus; ſcribendi ad te ha- jate, cºme

ffenàs negligentem fuiſſe. Et anche nell'epiſt. 2. del lib.I. in- furono poi.

quelle parole al padre. Licet Campanisamana premiteant:mi

bi tamen effet accommodatius agitare vobifcum . Delche egli

ſteſſo ci porge certiffimo inditio nell' epiſt. 42. del lib. 9;

doue de fuoi piaceuoli otij negli fteffi lidi così ad vn fuo

amico ragiona. Peruette funt ad me litteræ tuæ,cum in Cam

panis littoribus ociarer. Credo autem,te fando,an lestione didi

ciffè, quanta fit huius regionis venuſtas. Vicit epiſtola tua appoſi

tas voluptates. Spretis igitur cæteris,que ingerebat loci gratia,

totum animum recenſende paginæ vſque ad memoriam manci

paui. Et perquelche appartiene alla venuſtà,& alla gratia » Qade et

del luogo: fu queſta riuiera celebrata da Tacito nel fudetto :;
lib 3. dell'Hiſtorieconquel nobile encomio, parlando egli ::::::::::

delle città, che laſciate le parti di Vitellio, fi erano appreſe ceuolezza,

à quelle di Veſpaſiano Iam Mifenenfem claſfèm,& pulcherri

mam Campanie oram defciuiffè. Nè Ifidoro douette intender

di altrinoltri terreni nel cap.4. del lib. 14.delle Etimologie,

doue ſcritte, che Campania habet terras hyeme, cº eſtate ver-醬mantes:Sol ibi mitis,temperiefqus grata: aerpurus, & blandus. ಸಿ ĈCe

Al cui cielo,cotanto temperato,attribuì Plinio Secondo nel |

cap. 5o, del lib.2.che qui folamente, & nel tratto di Roma »

iuxtà byeme,ár æſtate fulgurat quod non in aliofitu. Siche nel ge ai .Herui

cap. 5. del lib.3. diffe degli Ofci, de'Greci, degli Vmbri,de come a con

Tufci,& de Campani, che hoc quoque certamen humanæ volu- #f“ ºg".

ptatis tenuere : additando ſpecialmente questi lidi, perren- :::"?"

derne molto più celebre la lorfignoria,ïquali anche otten-“

nero i luoghi frà terra, lodati in altra guifa di fecondità,

come accennai à dietro , & più largamente dichiarerò hor

hora.Laonde con alquanto men buona proprietà parlò,for

fe,il fudetto Tacito,deſcriuendo nel lib. 1 delle medeſime »

Hiſtorie gl'infortunij, che feguirono à tempo di Tito» fra'

o uali mentouò quello dei Veſuuio,dal cui incendio eralta--
J. ԳՏ Վ td.

*
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******"te- ta diſtrutta facundiſſima Campanie ora (amena chiamò quel

:d:* la riuiera Plinio Cecilio, parimente di ciò ragionando, &

id:#fc: Seneca ancora , già reçati) & egli in opinione di Seruio
dita, farebbe degno di maggior cenſura, il quale ſopra il lib, 5.

" dell'Eneide di Virgilio diffe, che ameni fono i luoghi folius

voluptatis plena, quaſi amunia; vnde nullusfrustus exoluitur:

- vnde etiam nihil praſtantes,immunes vocamus. Et fopra il fe

Tacíto dop guente lib.6.citò à fauore della ſteffa etimologia Carminio,

:“- & Varrone; la quale benche parer poffa alquanto aliena :
ΙΩΟί4tΟ• - - - - -

nondimeno il medefimo Tacito altra volta nel lib. t4 degli

Annali ragionando di Camaloduno, nuoua colonia de'Ro

mani, ben fi auuide, non effer l'amenità di veruno profitte

uole vfo,in quelle parole. Nec arduum videbatur, exſcindere

coloniam,nullis munimentis feptam; quòd ducibus noſtris parùm

Een eense. prouifum erat,dùm amanitati priùs quàm vfui conſulitur: ef

mena, aif, fendo alcontrario modo potuta conuenire la medeſima lo

contro l'am, de diamenità ad alcuni de'noitri luoghi frà terra, in cui fol

:::te º tuº fi fuffe attefo à rendergli giocondi;& n'habbiamo autor Li

*"/**"*rta uio nellib.7, il quale in perſona de'foldati Romani, nelle.»

parole, che recherò alquanto apprelio,attribui à Capua

egualmentele amenità marittime che le terrestri; & anche

in fua perfona nel lib.23.dicendopur di queſta città strº"#

femper ciuitasin luxuriam, non ingeniorum modò vitio: fedaf

fluenti copia voluptatum,chillecebris omnis amanitatis mariti

La que'e º meterrestriſque Etnonlaſcerò in queſto propofito di auger:
fa 2:a tire, che per luoghi, ameni, molti Latini autori non intefero

cºmune di fol quelli, che in qualfiuogía modo eran piaceuoli, & deli

":::" aseli, tiofima quelli própriamente, ch'erano irrigatida acques la

::*::: qual vſurpatione potrebbe crederfi nata daquell'altra: :
qualunque uertita dal Cafaubono nelle Offeruationi ſopra il cap.72.del

modo da ac- lib.2.di Suetonio,& replicata dal Capaccio,che di lui non-"
4.н.е. fece verun motto,nel cap 4. del lib.i.dell'Hiſtoria濫

tana: cioè, che i nobili Romani hebber coſtume divſcirdi

Roma nell'Estate à follazzarfi nelle città della noſtra Camr

pania,& più che in altresnelle marittime per la qualcagionº

poi furono detti affolutamente.amenii luoghi piaceuoli Yi:

Il Caſabo cinial mare.Mà l'amenità fù inuero attribuita dagliantichi

"ºffiutato ad altre acque ancora, che alle marine; & l'acque, le quali

per Aquidotti eran Portate nelle città,furono೫ಿ .fa
ᏰᏌ?Ꮡí•
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lubri.&.ameme,come può offeruarfi nell'epilt 9o.& nell'epi- Plinio tec.

ſtol 91.del librio di Plinio Cecilio;&in quelle parole di Ta- Facito, &

citonel lib.1.dell'Hiſtorie. In modum municipijextrustuslo- ಘೀ ru
tussamængfalubrium aquarum vfu frequens Laonde l'Acqua ati.

Giulia, donata da Auguſto a'Capuani, fù detta dal noſtro

Velleio nel lib.2 fingulare,& falubritatis instaré amanitatis

ornamentum. Et di quà Parimente moltiferittori di mezza • Et peona,
età chiamarono. ameni, i luoghi,folche fuífero bagnatida-, alcuni ferir.

qualunque acqua: attendendoben queſto, ch'ancor fustero ::::: freas

fatipefie felúe ombrofi: fra quali furono Leone Hostienſe :::****nei cap.1o.& nel cap. 16 dellib. 1 della fua Cronica Cafine- Λί

fe, Pietro Diacono nell'Aggiunta da lui fattaui nel cap.37.

del lib.3. Aleffandro Abbate Telefino nel cap. 18. del lib.;.

dell’Hiſtoria del Rè Roggiero, & Guglielmo Britone nel

lib.5. & nel lib.8. della Filippide; oltre molti altri; i quali Leone Ho

parmi, che fuffero andatidietro al fentimento, che Seruio fienfs. Fie.

hauea dato à quelli verfidi Virgilio nel lib.7. dell'Eneide. trº Diac.
–huncinterfluuio Tiberinus amæno effandro

3) orticibus rapidis - mo Brit

eſponendo la voce-amæuo per queſte altre: vmbrofo. fyluis seruio : &

circumdato. Et per certolo ſteſſo Poeta,così in quei dire,co- Virgiliori,
mealtra volta nellib 6. del medefimo Poema, accoppiò in- fcontrati.

fieme l'amenità, & l’ombre deboſchi, chiamando i campi -

Elifi, amana vireta fortunatorum nemorum . Talche,forfe,ad劲 i me

vn tal fentimento rimirando Martiano Capella nel lib.6. De::

nuptijs Philologie : nè ſcorgendo, come poteano tuttauiae eredat, fr

appellarfi ameneleriuiere della noſtra Campania, le quali is a un ir

neifuo tempo (benche la ſua età fia ignota,certamente egli :::::/. :
- |- |- A |- Рій to/?o d)

non viffe,nè prima di Strabone, ne dopo Simmaco) eran » :,:fu

tutte ornate di giardinis&diedificijità interferontinentibus rºss, fi:
(per ſeruirmi delle parole dell'interprete del fudetto Geo- -

grafo nel lib.5)vt vnius ##႔ႏွ႔ံ့ဖြိုးfiguram:cadde in

penfiero(così io interpreto il fuo dire)che già erano ſtate »

feluoſe. Le fue parole fon queſte. In Campanie amanis anti-'

quitàs memora: Phlegrei debinc campi; habitatioque Circeia.

s'egli ciò per fermo raccontoci haueffe efpoſto, & non per Marti

fua congertura : queſto ben conuerrebbe con quelche più &#:s.
volte hồ notato,che dominando i Capuani in altiſſimi tem riamente -

piqueſta regione, ad altre delitie attefero, che à quelle º lattatº.
I. Գգ գ. 2 del
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del mare.Çulti anche furono deſcritti questilididaSimms

co nell'epilt 35 del lib:7 ſcriuen do à Decio,dal quale inui

tato a’loro diporti » gli riſpoſe, che ne’ caldi di Eitate ripu

taua più grati i bolchi, dicendo . Animum meum cam

, pani littoris commemoratione folicitas : fed nobis qиоqие "

Estado #:: Preneſtino rure degentibus,non minùs voluptatumfuppetit. Sint

岑# licet plures hominum femtentiæ, quæ maritimis montanapofipo

់ nunt: ega tamen vitandis «ſtibus magis iudico memoroſa, quàm

а поiа. cultu aperta cºstgruere · Per la molto delicata ſua cultura ,

queſta riuiera facilmente folea venire à noia: ilche dirvol

le Seneca nel cap.2, del libro Della Tranquillità dell'animo

in quelle Parole. Peregrinationes fuſcipiuntur,egºittoraperer

Seneca » & rantur; et modò mare,modò terra experitur:femper præſentibus

::::" infestaleuitas. Nunc Campaniampetamus##faſtidio
fcontrati, funt inculta videantur. Brutios,& Lucanos faltusperfequamur.

Et lo stefo fù notato più eſpreſſamente daifide: šimma

co nella citata epitola, dous ſcriile, che la Campania: en

absëtibus deſiderabilisiitầfacilèeuplet morät
Simmaco di l'epift. 1. del lib. I. hauelle deſcritta Ba - -

::::d:da- Presto Baia eter d:algºnditione, che quàm ảnið:fr:,

fe fiefº. plàs amatur; & nell'epiſt-32. del lib.2.fériuendo a flatiano
fuo fratello,haueffe detto,di effer riſolutonon voler menare

altroue la maggior Parte di ſua vita,che neſiaCampania-,

doue,vfeito di Romia perqualche diſpiacere dian:o era:

venuto àfollazzarfi.stua in re (questé fonolefie parole) ina

ter Campanic terminos maior pars etatis agitabitur (altrileg

gono. aſtatis. fuori della mente di ciò che foggiunfe l'auto

re) quandò, & præſentiaillius placet, cg ea conditio eſt patrie,vt

} qui excludi per improbos poſſumus, aheffeinterim, velut ex no

«....., ... firo arbitrio, debeamus. Per quel volerfi aggítare frà confini

::::::::: di Campania,intendefi,vnvolerfið Comun coſtume,fpiega
fcorrer da- di ãd ! coltume, pieg
vmo in altro, ČO rgc, andar porta oper queſta regione;come anche

ºra pià gra: nell'epift,2:del lib:ºataādictrovsonញុំ
f9. toquettaforma diragionare. Laonde in moi:: epistole

fi leggono frequentifúe dimore in Napoli, in Baia; in Poz

zuoli, & tralafciando altri luog
hi, in Capu -

K : - - - - .ریس--۔ں - - a,doue hebbe.vn

Gဖ္ရစ္သဖ္ရစ္ Pretorio(il Giureto fuo ScoliaŘeefpo j ædificium in
1:łuftrato. “g”9 rufiico) come fi legge nellº

* |- ºPitt.4. del medefi ib. I

Può raccoglierfida queito, che ſe à luiម៉្យាపి.
- - T lę

--

es: béche egli nel

uli, ſua villa ap
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le felue Prenestine, che le antiponeua aile amenità di queſti

lidi: non douettero effergli men care quelle del noſtro Tifa

ta: effendo rvne,& l'altre egualmente ombroſe pergli Elce

ti,dequali fi è altra voltaragionato. Mà dell'amenità chefù

peculiar lode del nostro mare , non reſtandomi à dir al- , '

tro,hò voluto di quà dar principio alle lodi de’noftri luoghi ... . .

di terra,dequali fù la fecondità il proprio ornamento. . |

Fù la maggiore,& la propria lode de'mediterranei campi

della noftra Čampania la fecondità loro : quantunque hab.- Pelle cºm:

biamo intefo da Liuio non molto à dietro, che non men_, :"", /**

furono ſtimati ameni. Al qual doppio lor pregio par, che » ::::::

poífa hauer rimirato anche Cicerone, il qual riilrettamente cbé::

parlò del campo Campano,che Rullo diuider volea,& non tº hebbe tº

già della Campania intiera:così nell'Orat. 2.dicendo delle » : * Ame

nuoue leggi diquella ſna deduttione. At enim ager Campa-"

nus haclege diuidetur, orbis terre pulcherrimus, & Capuam co

lonia deducetur,vrbem ampliſſimam,atque ornatiſſimam. Della Fà da alcun

fecondità adunque della mediterranea Campania altiſſima “ata alts

lode parmi quella, di cui ci ammonì Dionigi Halicarnafeo :::::::::

nell.i.:cio è che dalla Diuina prouidenza,& dalle acque ce-燃鸞g

lefti:& che nó già da alcuna humana induſtria per via delle celefi :
irrigationi de'fiumi ella procedeua. Cuifrumentarie regioni ge. 8•

(diffe il fuo interprete) cedunt campi, qui vocantur Campani, ...

qui non fluuijsſed aquis cælestibus rigantur? Il qualencomio Dionigi Ha

e cotanto maggiore, quanto è del tutto pari à quello,onde醬"

Moisè parlando al popolo Hebreo, antipofela terra della :端0.

Giudea à quella dell'Egitto, come fi legge nel cap. 11. del mio rifcon

Deuteronomio, dicendo, fecondo hà la verfion volgata,in , tratº.

tal modo. Terra, ad quam ingredieris poſſidendam,non efiſicut

terra AEgypti,de qua exiſti; vbiiasto femine,in bortorum morë,

aquæ ducuntur irrigue : fedmontuofa eſt, cº campeſtris, de celo

expefians pluuias ; quam dominus Deus tuus ſemperinuiſit, &

ºculi illius in ea funt à principio anni vſque adfinem eius. Così

al ſuo popolo quel Diuino Profeta,& fauiffimo Legislatore.

Del qualrifcontro non fi farebbe auueduto giamai il Ca- m c.
Pacciospofciache nel cap.1. dellib. 1. della fua Hiſtoria Na- cio ###ro

Poletana pëfando,forfe di render aldoppio maggiore que- di più cºfe.

iła lode,da doppie acque diffe,effer fecondata la Ĉampania:

dalleH &dalle fluuiali: & bencondoppio errore: con

troهکوا
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tro'íivero,& controla fentenza del medefimo Dionigi, ds

lui ſteſſo allegato. Le fue parole fon queſte. Frumentarians

Et de altri dicit Alicarnastus et fiuni: celestibus aquis irriguam. Della

fà con altri vniuerſal lode ancora della ſua fecondità parlò Prudentio

:::::::: nel lib.z.contro simmacoragionádo di Hannibalein que
som j cele- fti verfi. |

brata; 42 Illic laſciuum,Campaniafertilis,hostem

32 Delicie vicere tuae - *

Alla quale molto più anticamente hauea anche rimirato

Prudentiº, Propertio nella Elegia 3.del.lib.3.dicendo dife fteffơ,& del

propertigi la fua tenue fortuna.

警 ibullº „ ... Nec mihi mille iugis campania pinguis eratur.

riſcºntrati. Ét di piùTibullo, benche alquanto celatamente nella Ele

gia9.de lib.#4 -

: Non tibiſi pretium Campania terra darethr.

ÞionigiÁfricáno, ò dicafi Aleſſandrino, nella ſua deferit

tione della terra,hauendo ragionato di Roma, & poi fegui

tando à parlar diqueſtaregione: & della ſu: medefima fe

condità intef parimente földe ſuoi campi fràterra,ſeº:"

fine attendano ſeparole, lequali in Greci verfi ſon queste

32 Τη "ίτι Καμπανών λιπαρόν τίδον,η'χι μίλαθρεν

g) Α"γνής Παρθενόπης, ταχύων βιςριθοι άμαλλαιες
παρθινόπκι, με πόντος εει και υπεδέξατο κόλποι"

Ét in libera profa latina voltare,diconocos:
Dionigi, - „ Poſt hanc Campanorumpinguefolum, vbi domus

蠶 illue „ “ Caſte partbenopes ſpicarum onustum manipuli“

„ - parthenopes,quampontus fuisſistePi; finibus.

#aondéfonon:ối quá maniera Claúdio Daufqueº ***

notando quel verſo di Silio nel lib. 12:

„” parthenope non diues opum, non företa vigºri:;
12 gºal mea pensò poterfi rifcontrarº qüesti detti dell'vno, & dell'altro

gia a Natº autoreifiche Dionigi haueideristretramente intefo del cam"

Aas po Napoletano,fecóndo il qual crederfuo interpretò Parteيياوه

Il d : deſudetti ſuoi verfi nel feguente modo... ”

„ caste Parthenopes ſpicis grauidata legendiº.

|- %% Hic domus eſt.- -

盟 Nesò qual cofahebbe egli nella mente, penfando, che quel

:::* Geográfoha: copia delle biade più toitº

"*àri:ationedella caita parrenope, che allafeconditانمnod

|- ርጫⓜ“
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cãpo de Campani,da lui ſtefio antecedenteméte métoilata.

Nê in qual maniera potè perſuaderliefier da Silio ſtata det

ta Partenope Non diues opum:la quale pur fuſje ſtata,come »

egli chiosổ, Diues fºgetis. Hauerebbe douuto,& con molto Ma a ca

buona ragione, rittringer queſta lode à Capua,alla quale: :“:::::
S.Paolinò Nolano nel Nat.3 di S.Felice diede l'aggiunto di: арpar

Ricca: intendendo della ſua fecondità,ad imitatione di Vir- |

gilio nellib.2.della Georgica,come noterò appreſo:efendo

Napoli pur da lui ſtata detta. Bella.ò vero Vaga. intếdendo

della ſua amenità,in quelli verfi. -

* : -quos manibus amplis S. Paolino

93 Diues habet Capua,ớ quos pulchra Neapolis– Nol,& Vir

Lafciando, che Liuio nel lib. 26. manifeitamente attribuìà gilio rifcon

Capua quel Campano campo,quem omnifèrtilitate terre/a- :::::* illus

tis constabat, primum in Italia effe; laonde i fuoi cittadini fu- ".

perbamentemenando vita troppo delitioſa,hebber da Gre

ci, & da Latini autori graue biafimo, delche parmi, douer

alquanto più largamente qui ragionare. -

---- ပ္ရန္သူ့ੰ蠶 della vniuerſalfecondi. Fè c
- - • v • • - • v كسعpus․ه

tà della Campania più di ogni altra ſua città, potrebbe folji. ::::::
da quetto conoſcerfi, ch'ella fù per lungo tempo fuo metro-fue fºri:2

poli,& capo Etiopenfoschefe Caffiodoro nell'epiſt. 22. del iſ „granais

îib. 12. lodando vna allai fertil regione dell'Hiſtria, ci eſpo-: ***

fe, ch'ella fi diceua volgarmente. Rauennæ Campania. ciò è,“

come ſpiegai altra volta. Il granaio di Rauenna: & che,fe vna

fola parte della noſtra Campania fu,al dire di Cicerone nel

la Orat. 2.contro Rullofundum pulcherrimum populi Romani, *

caput pecunie pacis ornamentum fubſidium belli, fundamentum

vestigalium,horreumlegionum folatium annona:non poffadub

bitarfi,ch’intiera douette,non fol di queſte,mà di altre vtili

tà non rhinorį,& più copioſamente, alla medefima noſtra

città effere ſtata cagione; laonde i Romani dopo che le tol

fero con la fua antica dignità il primo ſplendore, non .

mutarono perqueſta parte l'ordine delle cofe, fiche cellam,

atque horreum Campani agri eam (come il medefimo Orato

re ci eſpoſe) effe voluerunt . Mà fe queſto creder mio non

fia vero,come Virgilio dicendonel lib.2.della Georgica, ef:

ferfertiliffimi i campi di Capua,quelli di Nola, & quelli di

Acerra,attribuì la ricchezza à Capua fola? |

Ꮧ• R 33 Talem
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Virgitio illu ,, Talem diues arat Capua,& vicina Veſeuo
firato. 22 Nola iugo, Ċ vacuis Clanius non equus Acerris.

. . . . . Mà certamente alla noſtra città appartenne principalmente
All? cui foli i f dità della C - - - - - -

:,:;": ogni fecondità della Campania, i cui cittadini ne vennero
fue fecendi- ſtimati per lor proprio coltumetroppo gonfi,&fuperbi.Că

ta fà cagio- pani , diile pur Cicerone nella medefima oratione contro

#: 4", "P: Rullo, femper fuperbi bonitate agrorum, frutiuum magnitudi

ງູ ne.Et accioche non parelle di hauerinteſo de Campani vni

::::a:ui uerfalmente di queſta regione, foggiunfe. vrbis falubritate.

174, Scrifie Appiano Aleffandrino nella Guerra Hannibalica , ,

che a Capuani fù tolto da Romani il lor piano campo,ch'

era di biade fopra modo ferace . Inde (fono le parole del

fuo interprete) in ipſos Campanos conuerfi,austores defestionis

Appianº- extremofupplicio,cæteros agro multtarunt. Eft autem Cатрапия

Aleſſ,: º ager,quia campeſtris frugumferax.Capua Romanis reſtituta,ma
醬 I11C0Il gnum ad res in Italia gerendas momentum Carthaginienſibus

ablatum erat. Et nel medefimo propofito più efprefſamente a

Ateneo recò nellib. 12.il racconto di Polibio,dicendo,come

fuonano in latino le fue parole,in queſto modo.Polybius li

bro X. fribit, Campanos, qui in Italie Campania funt, ob agri

bonitatem,tanrum opum congelfiffe, vt voluptati, ſumptuofoque

luxui fe dederint. Eam feilicet opulentiam,e3"felicitatem,cum të

peranterferre non poffent, Annibalem acciuerunt,quamobrem à

Romanis poſteà grauijimis,et atrociſſimis ſupplicijs maliſque süt

I quali an-affiitti.Mà à qual altro de noſtripopoli ogni volta, che Li

ebé molto te- uio mentouò la fertilità di queſta regione,ne attribuì il do

zº prim* *’ minio,che a’medefimi noſtri,Capuani? Così fece nel lib.26.

********** nelle parole, recate non molto à dietro : raccontando qual
fe felji fatia- -- - - -

:4:4: caſtigo perla loro fudetta infedeltà,& per la medefima ami:

Rºmani, º citia con Hannibale, hebber finalmente da Romani . Cosi

anche nel lib7. introdotti hauea i Capuani Ambaſciadori,

ch’ haueffer molti anni prima parlato nel Senato Romano

della Campania, & della ſua fertilità,coine di lor cofa,offe

rendola con fe ſteffi per libera deditione.Capuã ergo, Ċ” Că

paniam omnem, veſtris,an Samnitium viribus accedere malitis,

deliberate; Et appreſſo. Vobis arabitur ager Campanus: vokis

Caºlta vrbs frequentabitur. Et foggiunfè,che vngran nume

ro di Senatori giudicarono, doŭērfi accettare quella dedi

tione:Percioche vrbs maxima,opulentiſſimaque Italiæ, vber, i

- 703И 5
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mus ager, marique propinquus ad varietates annone borreum - -

populi Romaniförevidebatur.Nel medeſimo libroparimente #if::

introduce ifeditiofifoldati Romani,ch'erano alla difeſa di :#؟:
Capua contro de Sanniti,& voleano occuparla,à dolerfi,cur β., : lør

potiùs Campani agrum Italie vberrimum dignam agro vrbem, ģerritorio di

qui nec fe, nec ſua tutari puſfint, quàm vistor exercitus haberet; allai miner
qui fuo fudore,arfanguine inde samnites depuliffet : An equum lodes

effe, dedititios fuos illafertilitate, atque amanitate perfrui (di

queſta amenità hò parlato à dietro, & fi eflaminerà nel fe

guête Diſcorſo,come ancor dopo la loro deditione godeuã

tuttauia di queſta fertilità, & di queſta amenità i Capuani)

fè militando felfos, in pestilenti,atque in arido folo luffari? aut in

vrbe infidentem tabem crefcentis in dies fænoris pati ? Nel qual

aragone del Capuano,& del Romano territorio,& della »

alubrità di Capua, molto maggiore di quella di Roma,có- -

cordoffi con quel che di Roma fcriffero Dionigi Halicar-

naſeo nel lib.s.Strabone nellib.s.& Frontino nel lib.2.degli . "

Aquidotti;& di Capua differo Volcatio, & Cicerone: che » ;

ragionando del fuo fito hò riferiti:hauendo anche nel refto, . . . .

concorde à fe fteffo, & fecondo il conueneuole, foftenuto il

coſtume de'medefimifoldati,i quali effaltando il lor valores · · · · ·

haueffer l’altrui ignauia diſpreggiata. Le parole di Dionigiº

in perfona di Martio Coriolano ne Comitijde' Volfci, inL Linio lodas

latino fon queſte : Ager, quem populus Romanus principio ba-器醬
bebat, est exiguus, & fierilis; ſed quem armis ſibiquefiuit, & fi- trats conſ.

nitimis ademit,eft & amplus,& fertilis;& fi vnufquiſque popu- Pionigi Ha

lus partem fuam ſibi per vim contra ius, & fas ereptam velit :sa::eºn

repetere,ac recipere,nibilerit tam paruum,tàm debile,tam ege-器

num,quàm Reſpublica Romana.Quelle di Strabone,di cui non :eo:Viri

può dirfi, che parlò nell'altrui períona, fimilmente in latino catio, & cs

fono queſte altreintendendo di Romolo,& di Remo,i qua- Ciceronº,

li edificarono Roma loco non tàm :delesto, quam neceſſitats

capto;nam neque munitus natura erat, neque folum habebat pro

prium, ở quod vrbi fufficeret, neque homines, qui incolerent.

Le parole di Frontino fono le feguenti.Immundiciară facies, . . . .
cº impurus fpiritus,et caufe grauioris cæli,quibus apud veteres Liui

Vrbis infinis aer fuit funt remote. Talche vegga puresto Li- COs .

uio,quanto ben fece,introducendo fuori di ogni buona con- . . . .

ueneuolezza i fudetti ambaſciadori Capuani nel medefi- |

I. R r r mo .

� asta
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mo Senato à cedere a Romani con ogni lor dignità ancora

* * * quella del lor campo con affai sfacciata adulatione nel fe

i gcente modo. Campani, etfi fortuna prefens magnificè loqui

prohibet, non vrbis amplitudine, non agri vbertate, vlli populo

, , : , preterquam vobis cedentes, baùd parua, vt arbitror, acceſſio bo

· · · · nis rebus veſtris, in amicitiam veniamus vestram. Conuenne

adunque fpecialmente à Capua , & a' Capuani la cotanto,

celebrata fecondità di Campania, come prefi à dimoſtrare.

- - . , . - , н“ i i tarrºw.f. ір

; II. Speciali campi della Campania Feliçë; : ;

:,: lodati di Écondità . Origide det : : :

*

ءا.ج.

: : : : : : - - - ****** „tas, o , , , ,

. . . , nome . Mazzone dells º „s: .

--* * · · · · · · · - Ro)ةسد . * ・･(;**:ゥ ) · * *

- · · - * - - : - - - - 4 - - - - - -;" | |

Altiſſima lo. Mà di quà facendo paffaggio à ragionar più minuta

::::::::ºn mente pur della fertilità di queſta regione,non rittringo io,

ಸ್ಧಿ: per quel che hò detto,al folo Capuano territoriợcioè alla-,

###%, 4. Capuana Campania, già deſcrittantiprimo Diſcorſo-voa-º ;

c B R R a- tanta lode, della quale non mi èoſcuro, che ne conuennele :

N 0 : : : la fua parte anche alterritorio Nolano, & all'Acerrano, a’,

º4°Y4"º quali da Virgilio nel lib.2.della Georgica,allegato à dietro»:

ella fù egualmente conceduta: mentre così ſcriſie delle con:

ditioni,& de ſegni divna terra perfua feconditàacconciaà
». - varij víti humani. · · * * * v \､てっぺ・･A3､ さ ｡

. . . . . . . » -.-.stue tenuem exhalat nebulam famostue volucret, ১ - ২

. , : , Ethibit humorem,&',cum vult,ex fe ipſa remitiitsºna i

sr. . . . Quæque fuoviridi ſemper fegrarnine vefiits of ::::::::::

», ; Nec feabie, nec falfa ledit rubigineferrum: ‘ s : » o at

* * * * 4.

», «Illa tibi letis intexet vitibus vlmas:. . . . . . . , “

» . Illa ferar oleæ eft:illam experiere colendo, f . , :

» Et facilem pecori,& patientem vomeris vnci, , , : : :

93 Talem diues arat Capna, & virtua Fefeuo » is: ; ::: -

32 Nola iego, º vacuis Clanius non equus Aeerris: : : . "

Nel quale fi Et qui nou mi farà graue,di replicare più à diftefo,comº in

:::::::::::: luogo pu-opportuno, quelche breusmente auuertii nel fu:

:,'' detto prano Diſcorſo; che quel Poeta, intendentiffimo di

::::::at, ogni anticilità, frà queſti celebri campi della Campania nő

fpratuit, mentouò il Cumano,al quale fù da tuttidato il Primo ཧྥ༥ཧྥ༩༠
- - - 1
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di lode ſopra ogni altro; percioche egli veniua compreſo "

nel territorio di Capua, ellendo ſtata dominata Cuma da-e

Capuani.Del Cumano campo inuero, fe ben vorremo giu- A*. -

dicare, intendeua riftrettamente Dionigi Halicarnafed nel Virgilia il
lib. 1.benche può anche parere di hauer parlato della Cam: lųstrato« ... .

Pania nel generale,in quelle parole, ch'in parte hò riferite-à-º .

dietro. Cui enimfrumentarie regioni cedunt campi, qui vocax-i

tur Campani?qui non fluuijssfed aquis celeſtibus rigantur,in-º

quibus ego vidi arua veltrifera, fementem estiuam poſthyber

nam,Ø autumnalem poſt eftiuamfemen nutrientia. Iiche può ', '

(corgerfi,fe venga queſto fuó dire rifcontrato con quello di : »

Strabone nel lib,5 & I'vno & l'altro col dire di Plinio Sec6- 1 -º . "

do nel cap. 11.dellib. 18. Le parole del fudetto Geografo in cbهلسن

latino fon queſte . Traditum memoria eſt, quedam Campanie :::: -

arua toto anno conferi, bis Zea, tertiùm Panico; quædam etiam voitz'in ::

quarto fatu olera producere. Plinio tutto ciò diffe del campo steſſo annº.

Leborio,il quale altroue fi è veduto,che fà vicino,& primie-

ramente appartenne à Cumà;& delle fue lodi ragionò in tal

* *
-

"- - -

{

-

- - -

- - -

|- • • •

». » ;

- : *

ſ.

2

, o

modo. Seritur toto anno,Pahico femel, bis Farre;ō tamen ve Pionigi Ha

rescă fegetes interquieuere,fundunt Rofam (così legger parmi器 # -

con alcuni codici ſcrittiả penna: & non già,come hanno i :::::::

volgati. & tamenvere fegetes, que interquieuere fundunt Ro- lustrati, &

Jam) odoratiorem fatiua adeò terra non ceffat parere;vnde vul-rifcontrati,

go distum . Plàs apud Campanos vnguenti, quàm apud cæteros :

olei fieri. Ruantum autem campus circumcampanus vniuerfas -

*erras antecedit,tantum ipſumpars eius,que Leborie vocantur, ;

quem Phlegreum Græci appellant.Siche del inedefimo campo.'

douette anche intendere nel feguente cap. 23.fcriuendo,che ;

fi fuerit illa terra, quam appellanimus teneram: poterit fublatº

bordeo , milium feriseo condito,raphanus : bis Jublatis, bordeume,

vel triticum, ficut in Campania; fatiſque talis terra aratur, cum

Jeritur.Nè perqueſto io niego,che nel preſente campo Na- -

poletano, & nell'Auerfano, che fon di quà di quel Cumano, #4:悠

* in molta parte del Capuano del Nolano &del Nucerino :::::::
fogliono tuttauia in queiti tempi in vn folo anno replicarfi man:*:

fucceſſiuamente più fementi, laonde, & Dionigi, & Strabo- altri mºſtri

ne, & Plinio poliono di più del campo Cumano, ancordi“º”,

queſti luoghi hauer intefo; de quali può offeruarfi vna frà

"orquafi egual fecondità da quelto folo, ch’egualmente
4A. - R r r 2 730M3
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dº ":::" nowfluuiis,fed celestibus imbribus rigantur:& che nondimeno
Ž|e|f.: Producono fementem aſtiuam poſt hybernam ; quantunque »

muní".: súius franëta(fono parole del medëfimo Plinio nel cap.1o.

anche respe dal lib.18)riguitenergiistiã,quàm imbribus gaudent Síche per

tº natuº***réder più maraugļioſo queſto fuo fingolar priuilegio d’in

ceffabil fecondità, ſuperaņdo in queſta regioneſe itelią,rom

pele fue comuni leggi la natura. . . . . . . . .

MàPlinio, che diuerſamente da quelche hora fi ſcorges

梦 :# effer vero:Pronunciò del ſolo Lebstrio,& tacque di ogni al

3 #1: A trợ nostrocampo, vna taliode i forſeparlaffelia maniera

Rosā, capo hebbe anche à dire,ch’era ſua proprietà di produrre le Ro

moito berbo: fe per quel tempo,ael quale non fulfęព៏ dibia

/:A:(*.dcsii qual fiore veggiamo fiorire anno per anno copioſamć

:::::: 豐蠶 a chę non vien feminata,nè

":" arata giamai. Dal deltro lato del fiume Clanio, verfo Set-,

. . . tentrionespiegando ad Qccidente,lontano da queſta nuoua

Capua intorno à tre miglia, è vn piano , & largo campo

molto herbofo, il quale così inculto quafi giunge final fiu

* . me Volturno,diſcendendo anche verfo il mare;&produce s

Fa'famente fpontaneamente copioſe Roſe,che fono di affaigrato, ben

:::&##, che tenue, ºdore : Per comun vocabolo fi:ąppellaua nelli

il Leborio. paffati ſecoli. Il Mazzone delle kofe come il diffe l'Autore »

2. dell'Hiſtoria,che non ancor data alle ftampe, vien detta dal

nome del primo ſuo padrone. Il libro del Duca di Monte

Leone;& anche il chiamò Antonio Panormitano nel cap.25.

del lib.2.de'detti, & defatti del Rè Alfonfo primo, in quel

le parole.Kenabatur. Rex in çampis Lehorijs,溫queſto autore

Antonio anche dell'opinione di coloro,da me altroue rifiutati, che »

ឧៈ queſto campo fuffe ſtato il Leborio di Plinio Secondo)quos

::::::::. nunc Roſarum vocant; quò nuncius affertur, Ricium, Regiorum

trorifiutato peditum du storem,adhofies defeciſſe. Del qual vocabolo pari

mente feruitofi, nè vna volta fola, il Pontano nella hiſtoria

della guerra Napoletana,yolle di più,così dicendo nel prin

- - cipio del lib.5;dichiararne l’etimologia • Campani nunc agri

Da: medeń-pars Gallica appellatione. Manfio Roſarum.dicitur. Siche dalla »

":"", "º corrotta voce Francefe Magione.che à noi dinota. Habitatio

: :'';# ne credette difcefoil nome Mazzone;col quale quel campo

:::::, :, con l'aggiunto infieme. Delle Rofe, fuffe ſtato appellato per

! 4 la fua fecondità di quel fiore . Affolutamente dicefi hora--

Дl
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Il Mazzone.nő effendo nè meno à tutti noto queſto fuo fo

pranome, taciuto,ô non conoſciuto anche dal Volaterrano Da altri
nella ſua Geografia, il quale non alnoſtro vſo con la rad-: bene i

doppiata vltima lettera dell'Alfabeto: mà con la femplice • ::

penultima il chiamò. Maxone.Le fue parole fon queſte.Agri atº ſe鷺

tres in Campania celebres. Leborinus, Fadernus,& Stellatis. Hic late.

vltimus, ager, & campus dicitur, vltrà Capuam circiter mille

paſſus: duo verfus oram, quem hodie Maronem, accole vocant,

Quanto fallacemente egli haueffe riputato queſto campo

effere lostellate, fi può ſcorgere da quelche fi è dichiarato il Volater

in altro luogo:benche per hauerlo diſtinto dal Leborio:me-:黜
ritaquella lode,che ne il fudetto Panormitano,nè molti al- : à..

trisi quali gli ſtimarono vn medefimo campo,non fi hauean

guadagnata : haueņdo poi nel reſto defcritto il ſuo fito con

qualche confuſione, & alquanto largamente, feguitando il

più nuouo vfo,il quale hà finalmente allargato vn tal nome

anche à maggior regione. -

Mà parmi,che quel fuo dire, benche inuero celatamente, Per cºgie

poffa in due diuerfi modi muouere qualche difficoltà alla-, de faoi fe“

Îudetta etimologia recatane dal Põtano.Et il primo è que- ::::::::::

ſto; che ſe per cagione de’ſuoi fecondi pafcoli, de'quali in- :::鸞"0
tefe Agoſtino Nifo nel lib. 1. delle cofe di Corte, in quel Stellatégºn

motto. Mulomedici,quàm equos restituere nefiunt, illos ad Cä- nome temu

num agrum delegantipotè il Mazzone crederfi lofteffo cã- : il Mazzº

po,chelo Stellate:percioche,per vfar le parole di Felto, Stel- “

lă fignificare ait Atheius Capito letum,est proſperum; delche fi

è ragionato batteuolmente nel precedente Diſcorſo : farà

egli potuto dirfi per cognome. Delle Rofe.quafi.Rofeo:alpa

ri,che fù dagli antichi Latini chiamato. Rofea. vn altrettan

to herbofo campo appresto Rieti: non già dalle Roſe : mà Parrebbe di

dalla rugiada, che fi appella. Ros. nella lingua Latina. Rofea, bauer preſº

diffe pur Feſto, ò verò il ſuo compendiatore Paolo Diaco- :::* ': ***
- |- - gna mwe. Del

no, in campo Reatino campus appellatur, quòdin eo arua roref::

bumida femper feruntur:ò fe piace più tofio fruntur. Et Pli- ja 9:2;:

nio Secondo nel cap.4 del lib. 17. Cafar Vopifcus,cum cauſam na Ros dal

apud Cenfores ageret, campos Rofea dixit Italie fumen effe, in º 4nel; fà

quibus perticas pridie relistas gramen operiret. Sed non nifi ad :):!

fabulum probantur. Queſto detto di Vopiſcoleggefi anche-> ::::::::

appresto Varrone nel cap.7 dellib.I, dell’Agricoltura,doue Rieti,

II. egli
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egli ſcriste, che Cefar Vopifcus edilicius, cauſam cum ageret

apud Genfores,căpos Rofee Italie dixit effè fumen,in quo relista

pertica poſtridie non appareret propter herbam . Et nel cap.1.

del lib. 2. parlò di nuouo de fecondi pafcoli del medefimo

campo,dequalifinalmente fcrifie ancor Seruio ſopra quelli

verfi di Virgilio nel lib. 7. dell'Eneide.
Festo |- Pli- 99 - —. Qui Rofea伊*@ Velimi,

"షి -99 .stui Tetricehorrentes rupes,montemque Seuerums,

Seruio ri- ** Caſperiamquecolunt

fcontrati nel feguente modo. Velinus lacus eſt circa Reate,iuxtà agrum,

qui Roſelinus vocatur. Varro tamen dicit, lacum buncà quodam

Conſule in Narram, vel Narren (nam vtrumque dicitur) eје

diffuſum; poſt quod tanta eſt ea loca fequutafertilitas, vt etiam

Seruio ao- pertice longitudinem altitudo fuperarit berbarum (chi creder
C2tΟ» ciò potrebbełnè Varrone intefe dell'altezza divna pertica)

quin etiam quantùm per diem demptum effet, tantùm per noffes

crefcebat. Et apprefio in propofito del nome del monte,chia

9 che per la mato seuero foggiunfe. Proprium nomen mätis eſt ſicut agri.

lor fcmigliả Rofeum. Adunque parer potrebbe che anche il fudetto no
22 12:nne ſtro campo ad imitatione del nome del campo di Rieti ,

a ſua mitº egualmente fecõdo di pafcoli, ò vero dalla fua ſteffa copio
f/4 1/ e", fa rugiada,fù al principio chiamato. Rofeo.il qual nome cre

dutoester nato dalle Rofe, fuſie ſtato finalmente detto nei

l'altro modo. Et in vero à me non difpiacerebbe queſta->

opinione (nó perciò ſtimando altro del fito del campoStel

late,che quel che n'hò conchiuſo nel fuo proprio luogo) ſe

ancor come quella del Pontano, onde io la riputo vera più

di ogni altra, ci ſpiegaffe l'origine dell'altra parte di quel

: : nome intiero,che fola n'è tuttauia rimafa,dicédofi.Il Max:

:,:, zone.benche ella fia ſtata facilmête rifiutata dal noſtro Mi
tara per chel Monaco nella Par.3.del fuo Sātuario,il quale non haue

quºtete mo rebbe in verű modopotuto perſuadermi la fua. Parlãdo egli

40. delle donationi dell'Imp.Coſtantino Magno,fatte alla chie

Aía quella, fa,da lui ſteſſo fondata in Capua à gli Apoſtoli, che vengo

::::::: ** no deſcritte da Anaftagio Bibliotecario nella Vita di S.Sil

::::::::: ueſtrofrale quali è quella della Maſa statiliana, hà queſte

;...:...': parole: Maſſa in hunc vſum non est ab antiqua latinitate vſur
A - 2-a, ve statum nomen. Eſt meo iudicio ager frumentarius,latè patens,ba
”ム｡?。 ġews édificium cum familia rusticorum; fantſus enim Gregorius

|- Pape
•,

--
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Papa lib. 1. epiſt. 42. fcribens ad Petruia Diaconiem in Sicilia, -* * · ·

bec habet. Scripta mea ad ruſticos,que direxi, per omnes Maffas :: -

fac relegi, vt fciant,quidfibi contrà violentias debeant defendere, |

Ergo in Afaſis habitabant ruſtici, quibus relegende erant litere

s, ởy'egorij. Hincipfelatiſſimum eampum, vulgò Mazzone.non :

à nomine Frantico. Magione:fed ab hoc nomine.Maffa-puto deri

uatum. Fin quà il noſtro fcrittore; il quale fe haueife hauuta

notitia, che il Volaterramo chiamò queſto campo. Maxone:

& noagià, Mazzane: hauerebbe forfe, più fermamente cre

duto, che il ſuo nome diſcefe da quci vocabolo. Maſſa: qua

fi che fulle ſtato appellato per la醬 ampiezza. Maffa gran

de.&.Maſjone:& queſto parer potrebbe,ellere l'altro fecondo

modo per lo quale il medefimo Volaterrano,come propofi,

fi fia oppoſto alla fudetta etimologia del Pontano. Mà chi Le qualifu
negherà al noſtro Monaco, che furono detti Maffè i luoghi , : cafali ,

inčui habitauanoi contadini,ch'erano ſtabilmente defina. :::::::::

ti à coltiuare pervna certa hereditaria feruitù , nata da più:
antica vſanza, i vicini terreni,delche non effendo quì oppor- uile, che per

tuno trattar pienamente,confermerò per queſta parte il fuo naturai fue:

dire, & il mio.convno ſolo effempio,che ci porge il medefi- :::::::::
mo Santo Dottore,da lui allegáto;il quale nell'epiſt. 1o4 del ،ranهب ، ک،

lib.7.dell'Inditt:2.fcriuếdo à Gregorio Romano Difenſore, ր

li ćommife, ch'ammoniffe vn tal Pietro, nè filios ſuos quoli

影 ingenio, vel excuſatione foris alicubi in coniugio ſociare præ- - , :

fima:fed in ea Maffà,cui lege, cº conditione ligati ſunt.forien-

tur. Et appresto. Certam illifit,qhia noster confenſus nunquàm s.Gregorio

illi aderit, vt foris de Maffa,in qua nattfunt,aut habitare,aut de-i sagn, illu

beant fociari.Il Panuinio diste nel libretto delle Sette Chiefe ::di Roma,ragionãdo della Lateranenfe,che Maffa erat, quan Panui:::i

nunc. Cafale.diceremus:multitudo agrorum,& ruſticorű illas in- វ្នំ Im:

colentium,in vnum coastashauendolaſciato di ſpiegare l'altra co rifiutato

loro proprietà,& çõditione,& quella de loro habitatorisper : f::
îăguáicie Maffe antiche non corriſpondono intieraméte al: Pentai
lo ſtato depreſenti noſtri Caſali.Ma non ellendo ione da » " dielo. :

lui, nè dai fadetto Monaco,in quelche effi hanno afferma ***

to à verun modo difcorde vorreiche il noltro autorejnon-. ' ’

ňffe stato diſcorde da ſe ſtefio; poſciaſche hauendo propo- |

ito,che in Maffis habitabant rustici,qual cofa da ciò raccolſe * .

Ëatiſſimum campum, vulgo, Mazzgne à Maſſafaiff derinatum. . . .
I H. La |

* - *

?|--

!

|
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Mè "en già La qual confeguenza troppo sforzatamente fi trarrebbe da

::::::É* quei fuo antecedente, & con affailunghi rauuolgimenti, nó

"*" camminando, mà állogizzando fi potrebbe peruenire da.

vna Maffa ad vn fuo,benche congiunto,campo. Fù;&#è tutta

uia chiamato. Mazzone delle Rofe,il campo,di cui fi è parlato,

non quali gran Maffa,che farebbe ſtato à dir lo ſteſſo,che vn

gran Cafale di contadini di condition feruile : mà quaſi

vna magione,ò vero ſtanza di quei fiori,che cosìprótamente

egli produce; & i prattichi della lingua Francefe ben fanno,

quanto ami quello idioma fi fatti modi di parlare, vfando.

anche ogni altra lingua alcune peculiari fue forme di meta

fore,& di traslati. Et di ciò può ben queſto battare;laonde º

facendo hora ritorno al noſtro ſubietto, feguirò di quelle.»

cofe à ragionare, delle quali la noſtra Campania fu dagli

antichi per la fua fecondità fingolarmente ſodata.

1 III. Fiori , & Herbe celebri nella.--

|- Campania Felice. . .

E le Campa- Mà da qual cofa cominciardeuo io, anzi che da'fiori, &

Tiefeestaa dalle Rofe,che pur hora habbiamo leggietmente odorate,&

egualmente fono il primo parto dell'anno,& il più caro,che ſpecialmen

4: Rºle #:: te in queſta regionchabbia la natura, la qual egualmente »

::::...“ perfeitesta, che aiutata dall'humana industria, quin gran

“ ភ្ជំ produce : Et già dell'vne,& del

l'altre ci fè accorti Plinio: di quelle dicendo,che nel campo,

Leborio naſceuan per fe fteffe, & ch'eran più odorofe (fù

queſto,forfe,vn fue ingrandimento) dell'altre,che fi pianta

uano; ò che intendiamo, che fuller di diuerfa ſpecie, à pur,

di vna fola , percioche non prenderò io quìà diſputarfot

tilmente di quette cofe , hauendo preſo à trattar delle lodi

della Campania Felice, per quel che posta giouare alla notiºBenche que « ** р lice, per quei che polia C -

அ tia delle notireantichità, & non già per號

per fe fleſſe rianaturale. Dialtre Rofe, che ſpontaneamente nafceffero

/:/: in quel campo,oltre quelle,che comunemente per le fiepi,&

“"iuik nel reito di quelta regione,& anche altrỏue, fogliono

plinio see, forire, fihà molto certa praoua; fiche ſtimo, che Plinio ef:

illustrato,” fendofi rifcaldato nelle lodi del medefimo Leborio, oltre di

& nºtato. hauergli data queſta fi gran lode , n'accrebbe quella di Piti,

del

criuerne l’Hilto
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dell’odore delle fue Rofe, & tolfe all'incontro quella fief

fa lode ad ogni altro campo. Rofa nafcitur,diffe egli nei cap.

4 del lib.21;fpina veriùs quàm frutice, in rubo quoque proue
niens:illic enim iucundi odoris,quamuis anguſti. Et coloro 1Ո

uero,che fi perfuafero, effer peruenuto il campo Leborio,al

pari dellavia Cóſolare,da Pozzuoli,& da Cuma in Capua,

non par,che fusteropotuti ingānarfi per altro င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏို IIìO »

che per queſto del fiorire per le fiepi, ancor fuori del pro

prio Leborio per lo medeſimo tratto intiero, le Rofe.

Mà qui potrà dubbitarfi,come hò già accennato fe que Le Rofe.pre

ite noltre Roſe natiue(ò credanfi del folo campo Leborio,ờ :tr: defes.
del Mazzone ancora) eran della ſteffa forte di quelle, che in #l#:: A

queſtaregione fi piantauano; pofciache egualmente dell'v- : :::::::

ne,& delle altre cóponeuanfi degli vnguenti, onde nacque il team,/na:

prouerbio. Plus apud Campanos vnguenti, quàm apudceteros pºseaano de

olei fieri. Di più,fe effendo, ò ver non effendo della ſteffa , " "guesti

maniera:quali Rofe fiano hora à noi quelle,che il medefimo Eol

Plinio due volte chiamò. Roſe Campane.nel luogo poco in-::::

nanzi allegato? Genera eius noſtri fecere celeberrima,Preneſti- : : ZAY,

nam,& Campanam.Et dinuouo. Præcox Campana,fera Mile- PA w s,

fia, nouiſſimè tamen definit Preneſtina.Per terzo,fe le Campa

ne furono di vnapropria ſpecie diuerfa da ogni altra: òve

ro di alcuna di effe,mà quì di bõtà maggiore? Etper fine,fe

quelle,che furon dette.Centofoglie: & in Filippi,città della , : le R03H

Macedonia,ồ fia della Grecia,trafpiantateui dal vicino mõ- ஆ#::::

– te Pangeo:mà nella Campania perfeſtelle,fioriuano: erans :::::::::
ke medefime noſtre natiue del Leborio, & del Mazzone : ò ཁམས་ཅད་

più toſtole Campane, che non recate qui da altro luogo» . . . .

veniuan negli horti coltiuate, fiche quell'autore cihabbia , «

dimoſtrate tre,ò due, ò pure vna fola forte delle noſtre Ro

fe:Delle Centofoglie fon queſte le fue parole.Paucifima quina , ,

folia, ac deinde numeroſiora, cum fit genus eius, quam Centifo-

liam vocant,quæ eſt in Campania Italie, Gresie verò circa Phi- -

lippos: fed ibi non fue terræ prouentu . Pangeus mons in vicine

fert, numeroſis folijs, ac paruis, vnde accole transferentes,confe

runt,ipſaqueplantatione proficiunt. Et benche à me non appar

tenga diſputar di queſte cofe, nondimeno accioche il mio

Lettore non ne reſti del tutto digiuno,dirò fol queſto, che »

molte effendo ftate,& effendo tuttauia le fpecie di quel fio

- II 1 Ꮪ ff T€,9
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re (tralaſcio, che il lor nome appreſſo gli antichi fù anche s

comune di quei fiori,ch'à noi non fono frà le Rofe)& delle

Furºnº va. Rofe hauendo detto il medelimo Plinio,che differunt multi

zo,3" “ tudinefoliorum,afperitate leuore,colore-odore:furón certamen

|- te diuerſe le noltre hortenfi dalle natiue; & l’vne,& l'altre.»

dalle Centofoglie,che da lui ancor nel modo del ragionarne

furono come vna terza ſpecie mentouate: nè men parendo

mische di queſte tre fole forti di quel fiore, quì molto fecó

do,haneffe compoſti i fuoi vnguenti la noitra Campania,la

quale nella lor copia, per teitimonianza pur di Plinio nel

cap.3...del lib. 13 folamente cedeua la palma all'Egitto. Ter-

rarum omnium, difle egli, AEgyptus accömodatijima vnguem

tis: ab ea Campania eſt,copia Roſe . Mà fe le Centofoglie dal

pigerſ, det. Pangeo, doue eran natiue, & di picciolefoglie, benche nu

la: dia meroſe,trasferite& coltiuate in Filippi,proficiebant;ilches,

pre regioni, fe ben fi attenda il fuo dire,parmi,douerſi intendere del nu

- - mero,& della larghezza delle lor foglie: mutandofi in vero

#::º Sºc. così facilmente le qualità di quel fiore, per le quali egli fi

"º diſtingue in molte maniere slouetter per virtù del terreno

le cotanto celebrate Rofe. Campane effer diuerfe. dalle al

tre di altri luoghi,per cagionesò del numero delle lorfoglie,

ò della minor loro ruu idezza, ò del lor colore:&aggiunge

rei anche del maggior loro odore, fe non vedeffi, crederfi

dall'Autore della Generale Hiſtoria delle Piante nel cap 2:

del lib. 2. effer le noltre Roſe Campane quelle, che fono di

color bianco,men ditutte ſtimate,& di neiluno,ò di pochiſ

Peile quali fimo odore ; delche à me non appartiene prender contefa:

雉:= mà dirò ben quelto, che le le Roſe bianche non fono di ve

:::::::"“ runo vfo nelle medicine; & la lode degli vnguenti, compo

ili di quei fiori,crano di maggior lode,ſecondo il maggior

Autors del. loro odore (Cyrenis odoratijima est, diffe Plinio, ideoque ibi

l'Hist. Vni vnguentum pulcherrimum)io non faprei à qual altra celebri

臀fهجاوب tà polia ridurfi quella,che dallo ſteſſo autore ne fù propolta,

蠶 elicr delle Roſe Campane. Egli, à parer mio, dicendo,che-2

Sec. iiiui: g*nes fine odore præter Coroneolam, cº in rubº natam : non •
T. G. intest di tutte quelle Roſe, che antecedentemente hauea

nieufouate, fra le quali era la Câpanamà di quelle,che ha
11Cd deſcrittedopo la Greca, da Greci detta Lychnis: viole

magnitudine,odore nullo. Et fele celebri Roſe Campane fur

fe
-
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feroſtate bianche, farebbero ſtate bianche ancor tutte l'al- Ma ºran deł

tre,le quali frà quelle, che nafceuano in Italia,eran le più lo- ::

date:cio e le Peſtane,le Tiburtine, le Tuſculane, & le Prené- "f::

ftine. Percioche la corona,mandata in dono da Martiale al ns, deii, Tu

fuo amico Sabino, era compoſta di Rofe: & egli nell'Epigr. fculane » er

45.del lib.g.bramaua,che fuste da lui credutà effer di quel- ::Prºnº:

fe del fue podéseNomentano: quintunque fulle ſtata: ò di ""

qneſte noitre, ò pure di quell'altre Rofe. I fuoi verfi fono i

feguenti,dirizzando il parlare alla medefima corona, Martiałe il

39 Seù tu Pastanis genita es, feà Tiburis auris, luftrato

22 Seà rubuit tellus Titfula flore tuo:

„ Seà Preneſtino te villica legt in horto ,

32. * * Seù modò Campani gloria ruris eras: * - - -*

* Pulchrior vt noſtro videare corona Sabino, i

*) De Nomentano te putet effè meo. . ": " مودد
Mà fe le Tufculane Î§ roffo: non d'altro colore, en քրոf*,

fecondo il fuo fteffo dire, doueano effer l’altre, da lui men

touate,& perciò anche le noſtre Campane: Neł resto delleu, Nà t, cEN.

Rofe Centofoglie parlò ancora Teofrafto nel cap.6. detlib, roroolia

6.& Ateneo nel lib. 15-il qualpensò,che fuffer propriaméte eran peº: ,,

di cento foglie : le quali non eran più che di festanta, come :::::::::::

affermò Herodoto ñei lib.s: ne Teofrasto citato darmede. /**"“

fimo Ateneone diffe riftrettamente quel numero di cento, Atenso no.

ilquale fù.vfato da Greci, & da Latini autori per dinotar tiro.

qualunque gran copia di cofe, & lo ſtefio coſtuine fu offer

uato anche ne’ fcrittori Toſcani da Giacomo Mazzoni nel

la Seconda Difeſa di Dante nel cap. 29.del lib. I. l t di que ·

fto baftigriferbandomi à trattar degli vnguenti, i quali delle

noftre Rofe in molta copia, & di molto pregio fi compone

uano,frà l’opere artificiali de'noftri Campani. - - -

Et farebbe ben quello anche il luogo di parlar della Ser- La sarro

tola Campana: herba, & fiore infieme, detta per altro modo, 44 GAM

con Greco vocabolo. Maxías rer. Melilotum : al preſents ». :4:4:***

Aurioli... della quale i più antichi fòleano teffer corone per*怎

cingerfene neloro piaceri il capo. coronas, diffe Plinio se- :...“

condo nel cap. 9. deł lib.21. ex hac antiquitàs fastitatas, indi

cio eſt nomen Sertula, quod occupauit. Et Cratino,antico Poeta

Greco, nella fauola, chiamata. Gli Effeminati, appresto Are

neo nel lib. 15.introduffe vn coronato di Gigli di Rofe,& di

111 S ff. 2 i.reة

*
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altre forti di fiori,& di herbe,à dir, come fuonano in latino

le fue parole. - * *

Prefe il no- „ -Meliloto circumfepiente caput

*: dal na „ Mibi femper tegitur– -

|: "::: Mà lo ſtello Plinio parimente hauea detto,ch'ella prefe vn.

nella cam tal nome dal naſcere di maggior lode in queſta regione, ch’

Pania, ebe-a altroue: non già dall'artificio qui vfato nelle fue corone: eft

“”“ enim in Căpañia Italie laudatiſſima.Grecis in sunio, mox chal

cidica,& Gretica; vbicũq; verò afperis,& fyluefiribus nata.Na

աա fuoi ſcendo adunque ſpontaneamente ne luoghi incolti, alpari

f::, :, che le Roſe fudette, & negli afpri : ella non e di quei luo:
Ari'i-í'terri ghi, che fon buonianche alla coltura ; fiche Dioſcoride, il

sorio di Nola quale nelಘೀ al វ្យែ Nolano,conuic

ne intenderfi,ch'habbia parlato di quella ſua parte,allaqua

Pioſcoride le non conuiene laរ៉ែនុ៎ះ器 verfi,器

:recatià dietro Diqueſta herðadei cuidore & defeniliº:concordato - - - - • - - - A : یی Cسا

*ð Virgið refcriſſe il medefimo Plinio,che Croco vicinus est;&fissipſa

cana:à me non appartiene dir altro:parendomi da offeruar-,

Cara s' Res fi ben queſto,che ſe gli antichi Romani non poteuano me

೧..ே narfeco fuori della nostra Campania la ſua amenità pofero

:%# almeno ogni studio à portarſela ಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ delle fue º

R3:3;: Rofe, & nelle corone del ſuo Meliloto (delle Roſe feriſie »
pane periv. Plinio nel cap.4 del lib.21 che "fus in coronis propeminimus

Jº degli vn eft)onde vnti,& coronati ſenza lor biafimo rendeuan nello

#:::::::::" ro effempio via più immortale il biafimo de'Campani,trop

#ູ້ podel of Lópiາ antichc gcດຕinນເro no Cºmpanºⓥ
fia regioạe. non hauendo conoſciuto,ò non hauendo accettato il Greco.

nome di. Meliloto non già dalle fue virtù nelle medicine,del

le quali parlò il fudetto Dioſcoride : mà dal fuo wfo nelle.»

corone l'appellarono. sertola Campana: ne altre noſtreher

*aende par, be, nè altri noſtri fiori per alcuna loro medicinal virtù io

ebe la mata- veggio ſpecialmente lodarſi dagli ſcrittori:quaſi che la na

#", ":"? al- turala quale hà conceduto alla noſtra Campania vna ame--

::: nità ſingolare hanendo refa felice Arabia per gli ſuoiaro:
maña; 2,1 matiº gioueuoli à molti yfi : habbia anche dato il-fommo

ti vá alla pregio àquei foli nostri fiori, & à quelle fole nostre herbe,

9*"panta- le qualidouean feruire per le fole delitie humane. Diceua

Ž:::::::--: no alcuni, che parimếte il Giunco odorato naſceua in queſti
-delerie, l’her- |- - - - - - -

% luoghi » come vien riferito da Plinio Secondo nel cap. 22.
f |- - - - - del

-------------
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del lib.12. Traduntque,Iancum Qdoratum & in Campania in- .: :

ueniri. Mà il Mattioli ſcorgendo il fuo parlare efferdi opi

nione altrui, ftimò nel Commentario ſopra il cap. 16. del黜 See.

lib.i.del fudetto Dioſcoridesnő effer vero.Talche ſeguirò à

trattare de frutti,hauende ragionato delle herbe,& defiori. ******

. . ു. . . . . . . . . . "

IV, s.്i , dr copioſe nella Campania Felice,

Suoi arbusti. Sue vigne. Suoi vini. ' ' **
"*رب

Et ben conuiene,che fecondo il già prefoordine dell'an- Le C * R E

no io parli prima delle Ciregie: primo fuo frutto delle quali 密: 雉
diffe il più volte mentouato Plinio nel cap. 25 del lib 15 che:::::# I’

le miglioriseran quelle, che nella Campania chiamauanfi, wilayËfu

Pliniane. &per altro più comun nome. Duracine.fono le fue rono le più
parole · Principatus Duracinis, quæ Pliniana Campania appel- : del

lat.:in Belgica verò Lufitanisin ripis etiam Rheni. Loftesto au- p്

tore nel cap.3 dellib. 14:accennò che l'Vua,anche appellata. 2 ::

Duracina,ottenne queſto nome, perciò ch'ella era di molta differfi.Du

durezza. Duracina fine vllis vafis in vite feruabilis:tanta ef racine.

contra frigora, eſtus, tempeſtateſque firmitas: Mà delle Cire- ,

gie, chiamate nello ſteffo modo, per effer, forfe,di maggior

durezza delle altre, dopo le parole, ch'hò recate, fcrifie in ,

queſta maniera. Tertius ijs color è nigro,acប៊្រុ
elfimilis,maturefcentibus femper.Nella vniuerfale Hiſtoria

le Piante al cap.8.del lib.3.vengono dette,effer quelle,che »

fono multa carne, predura, magna ex parte albicantia,pra dulci

guſtu,callo corpovis nucleo pertinaciùs barente: qua de cauſapu- '.

tat Ruellius Duracina nuncupari.Il Martioli ſopra il cap.129.

del lib.I. di Diofcoride penfa, effer quelle, che i Tofcani

chiamano tuttauia. Duracine.& in altra guifa. Marchiane.

Dopo le Ciregie, creſcendo l'anno,vengono le Pere, & Le todate i

Parrebbe, che furono di molta ſtima quelle, che naſceuano PËRË F4

nella Campania nel campo Falerno, dal cui nome fustero燃

ftare dette. Pere Falerne. delle qualifece mentione ancorಓ#

Plinio Secondo nel cap.15.del fudetto lib. 15. Mà à me pa-： |

re» poter raccogliere dalle fue parole, che fi recherannonel

ragionamcnto del Vino Falerno, che non furononostrepe
sculiari - - - -

- 8ಣ್ಣ೦ con l'anno già fatto più adulto i Peſchi,ò dire
* , IIlQ
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:::::::..., moi Perfichi Campani, di cui parlò Giulio Capitolino nella ·

铬:Vita di Albino, dicendo, ch'egli in vnavoltáfola mangiò
della Campa :::: ficus paſſarias, centum Perfica Campana,er Me

na anché lones Oſtienfºs decem, & vuarum Lauicanarum pondo viginti,

anticamente órficedulas centum, cº Ostrea quadraginta. Affainoti,à co

f*"^. : piofi fono hoggi i Peſchi di Pozzuoli; & molto più quelli,

che naſcono in Arienzo,frà l'antica Sueffola;&etGaudio,do

ue hora è Arpaia. , . '

Alcunifº. Mà già effendo noi peruenuti nell'Autunno, non deuere--

::::. mottalafciar i Cocomeridiquesta regione, che dal fudet
****', :, to Plinio nel cap. 5. del lib. i 9. pervna certa loropeculiar

á firmast forma furonofingolarmente mentouati. Ijdem,diffe,in fiftu

Arana, , , la flore dem ffo, mira longitudine creſcunt. Ecce cum maximè

s, noua forma eorum in Campania prouenit, mali cotonei effigie:

* Eran , forste di viia talfigura, per vfaruifiquellatfteffacura,

di rinchiudere il lor fiore in alcun vafe della forma de'meli

Cocogni;måío non hò voluto parlarne fràle cofe artificiali,

. . parendomische in fatti l'opera eraintieraméte della natura

P:lle seria DeFichi inuero fono alquanto ambiguo, feiuirò pure in

::. :: queſtoluogo,conuenga parlarfi,i quali conferuandofi in più

#::, :, maniere: fù da Palladio nel lib. 3. dell'Agricoltura lodata :
# mento il quella, che nella Campania fi offeruaua; la qual era vna in º

Juº ſpecia duftriofa arte. Ergo hoc genere (fono le fue parole)quo Campa

":" ":"*" nia tota custodit feruare debemus. In cratibus Ficus expanditur;
Jet uargi1. vfque in meridiem, & adhuc mollis in qualum infunditur. &c.

Mà nondimeno potendofene argomentare,che quì la lor co

pia fà grande, non nc hauerà in queſte occaſioneſconuene

uolmente rågionato. ッ

Ateur. pr. - Ilmaggio: Autunnopoi diogui altro,che fi habbia,& che
jrıca ai fi proui in altra regione, era quello delle noſtre Vue; deilt =

irrenº della quali prima, ch'io prenda à trattare, farà bene parlardcno

9:#****-º ſtri Arbusti, & delle nostre Vigne, accioche finalmente ne »

:::::::::. raccogliamo in molta aisbondanza i vini Campani,& di più
I, 4; ; ::: forti & molto lodati: Effer quetta regione molto acconcia

244 à nodrir le viti, fù affermato da Plinio Secondo nel cap 4.

del lib. 17. mentre delle varie qualità de' terremi più atti à

renderle fecõde,fcriste in queſto modo. A celo proximum est,

terre diviſſe rationem,haud faciliere trafiatu:quippè nan ead m
arboribus сотнстit , est frugibus plerumque : nec Pulla, фна!ета

li:be: •
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babet Campania (della Terra Pulla ragionerò appreſſo ditte- :red": *

famente)vbique optima vitibus,aut qua tenues exhalat nebulas. ಸಿಸಿ::
: Mà virgilio diffè, che l'estalar nebbie fottili,ilche in altre º "

partinuocer fuole alle viti, qui è digran loro giouamento,

come fi è intefo da ſuoi verfi, recatiă dietro. -

ºp
Ruetenuem exhalat nebulam,fumoſque volucres, ***. --. ***',

.„ Illa tibiletis intexet vitibus Vlinos. . . . . -- -

al cuidire Plinio alluder volea, Màqueſti autori,che in ciò登悠

non fono diſcordi,nè men difcordi mipaiono, che il mede- pianta:

fimo Poeta dicelle, le viri nenoſtri terreni apprenderivi- Pioppi , e

uacemente à gli Olmi: & che delle viti parimēte Plinio ſcri- ººrtament:

ueste nel capi del lib. 14. che in Campanº agro Populis nu- :be di Ol

bunt, maritaſque complexe , atqueper ramos earum procaci-" … - -

--busbrachijs geniculato curfu fandentes, cacumina æquant, in : a*.

a tantumfublimes, vt vindemiator autoratus rogum, ac tumulum

excipiat, non fon difcordi,diço: non difcordando Plinio da

fe ſteflo, il quale nel cap. I 1. del lib. 17. infegnando il modo Plinio Sec.

di piantar gli Olmi (& à qual fine, che per foftener le viti çon.ſe "sf"

negli Arbuſti?)dimoſtrò che ancor fi piantauano nella Cã-鷺

pania,le cui parole ſon queſte-Maritas Vlmos Autumno fere-ိိ

re vtilius,quia carent femine;nam ea è plantis feruntur. Et ap

prefio. Fulso,qui nouenarius dicitur,altitudine pedũ triumspari

latitudine;& eo ampliùs circà poſitas pedes termi vndique è foli

doadaggerantur:Arulas id vocant in Campania. Talche,& di

Pioppi,& di Olmi diuifamente fi piantauano inoftri Arbu

fii,come anche hoggiſi çoftuma, fecondole varietà deluo. Er Angelar:

ghi Et parmiche Virgilio per recarci l'elempio di Arbusti mente ateli
molto fecondismentouò gli Olmi foli, additando quellidel ::::"f"

campostalerno,
copiofiïmodicelebratiffimivini, che di "*""·

esti, al creder mio,eran piantati:ſeil prefente coſtume,vſato

in quella intiera regione di là del Volturno,può eſſercibuo

no argomento dell'antico-Arbores,diffe Plinio,eligötur pri- Virgilio il

ma omniū Vlmus.Nelląſteffa cõtrada,& anche altroue,i me-lustratº, &

defimi Olmi dal volgoper lor proprio vocabelo vengon , :ប៊្រុ
chiamati.Aruple:forfe dalle fudette Arule:bêche pur dal no-š: d

firo volgo fidica ogni pianta nella fiefla manicia per vn-, |

modo comune,dalla corrotta comun vocelatina.Airbor. Mà

certamente gli Oimi fràgli altri aiberi nonhan vert na i re

rogariua, Perla quale debban crederfi appellati Aruoſe & ->
AV Guci

-
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**" ' quel generico nome:anzi che dalle fudette Araleloro pecu

liari Hor da fuoi Arbuſti, & anche dalle fue Vigne, delle

quali ſeguirò à parlare, hauēdola Campania raccolti i ſuoi

vini:la maggior lodefù degli Atbaſtiui,come intenderemo

da Polibio nel ragionamento del vino Caińpano. ’ ”

– cºn gli ar Futono di più affai quì frequenti le Vigne, che venner

燃ಘಿ. mentouate dal ſudetto Plinio nel cap. 33. del lib.18; do

:::* te egli ragionando del vento Aquilone, dăqueſto ricordo,

GAVE, che in hunc Affe, Græcie, Hiſpaniæ, maritime Italie,Campanie,

" " Apulie arbusta,vineæquefpestent.Et nel cap.6.dellib.14par

, '. ; lò devini delle Vigne di Sorrento; le cui parole fi recheran

Et di wną º no di qui à poco". Ancor Varrone nel cap.8. del lib.1.del

f::::::te l'Agricoltura parlò eſprestamente delle Vigne del Falerno,

:: ** tratrando di quelle, che fichiamauano. Ingata. & di quel

' ’altre,che diceuanfi, Pedamenta.Le fue parole fon queſte.Vi

nearum nomina duo:Pedamenta, & ſuga. Quibus fiat restis

Vinea, dicuntur Pedamenta:qne tranſuerfa iunguntur Iuga:ab

eo quoque Vinea Iugate.Iugorum genera ferè quatuor. Pertica,

Arundo,Reftes, Vites.Pertica, vtin Falerno:Arundo,vt in Arpi

no: Reftes,vt in Brundufino: Vites,vt in Mediolanenfi. Nel Far

lerno erano anche degli Arbufti; & di effi, & delle medefi

me Vigne parlò Liuio nel lib. 22. nelle parole,che foggiun

Ata in gae- gerò alquanto apprefio: Mà attendendofi nella Campania

Aa regione le con vna certa ſpecial diligenza, come può ſcorgerfi da quel

Khi ,ºra"- che fi è detto,alla lor cura:eran le Viti infeſtate da certi ani

:****** maletti.appellati. Bituri:delche Plinionel c.15.del 1.3o.chia

- mò per Autor Cicerone.M.Cicero tradit,diffe,animalia Bytu

ros vocari, qui vites in Campania erodant. Đi effi vedafil'.Al:

” drouandone'Prolegomeni a'libri degli Animali Infettili.

canostiute: Delle noſtre Vue ancor Plinio mentouò nel cap. 2. del

nºn gia cele lib. 14. in vn folo ragionamento la Sircola , la Pompeana , &

炒 é.: l'Horconia;&oltre queſte tre,io trouo da lui,& da Columet
#; #:: la farfi ſpecial métione dell'Vua Gemella le quali nó cran fo

%, EA sïÄ- lamëte noltre, mè delle noftre,s’io ben péſo,le più lodate.Ve

cota, La miculă,diffe Plinio, inter optimè defloreſtētes,& ollis aptijimă,

:94#4. Campani malunt Sirculam vocare:alijStaculam:Tarracini Nu

:ே:(): mfanam; nullas vires proprias habentem; ſed totam perinde, ac

L : & EAM E flum valeat. Surrentinis tamen efficaciſſima teflis Vefuuio tenus;

i L A . ibi enim Murgentina è Sicilia Роtiljima, qнат Ротрçºатат. ali

qи:
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qui vocant (fu Pompei frà il Veſuuio, & Sorrento,dalla quai

città, ne'iteffi tempi di Plinio dal terremoto ruinata,quel

I'vua douea hauer preſo vn tal nome) Latio demùmferacē:fi-

cut Horconiain Campania,tantùm vilitatis cibarie fed vberta:

te precipua. Fin quà queſtò autore . La fecondità delle Viti pelle et i;

può confiderarfi in due modi: ò che producano le loro Vuel: Horconi=

più volte in vn folo anno: ò che in vna fola volta neprodu- fa "stºf:
cano in molta abbondanza. Se l'Horconia fù delle Vue del ":"" นี้ md

primo modo, ella parer potrebbe » che non fu diuerſa dal: «Tei vile.

îVua Falerna,della quale parlò quel Poeta burleſco appref.

fo Terentiano Maurone'feguenti verfi. -

32 Atque ille Poeta Phalifcus, Antico Poe

32 Auàm ludicra carminapangit. ta aPPresto

Vua,vuafum,Ć” vua Falerna Terentiano

32 2 3 - 2 Mauro illu:

22 Etterferor,& quater in anno. fiato,,

Mà egli,forfe,fottola metafora dell'Vua Horconia, per fe »

fteffa molto vile,che à modo Poetico introduceua à vãtarfi

della fuaferacità,& à ſtimar fe fteffa d’egual pregio all'Vua

Falerna; fi burlò di alcunofcrittore de'fuoi tempi, fecondo

di opere(Poetiche,forfe) di viliffima ſtima.Dell'vua Falerna

nó fù,ch'iofappia,dettoda veruno antico autore,ch'ella fuffe

di tal natura:& la celebrità del vino Falerno à chi non è no

ta? Furono anche affai fecóde le viti,che dal prudur fempre 8 la Gemei

Gemelle,& doppiel'vue,fi differ con loftesto nome; & effen- : fù, aneer
do ſtate di due forti,la minore di effe mirabilmente nel mõ- '? mad

- |- - - - - - i più stima,

te Vefuuio, & in quelli di Sorrento germogliaua. Alia duc fpecialmente

gemine (diffe Columella nel č.2.del lib.3.dell'Agricoltura-, he'menti di

parlando delle viti) que ab eo,quòd duplices vuas exigunt, Ge- Sºrrestº, G.

melle vocantur:austerioris vini Jed equè perennis. Eorum mi- "“"/*"":

nor vulgo notiljima, quippe Campanie celeberrimos Vefuuij col

les, Surrentinoſue veſtit . Hilaris inter ftiuos Fauonij flatus:

Auftris affligitur. Et dello ſteſſo dire fù Plinio Secondo nel

cap. 2. dellib. 14.affermando,che ex ijs minor Auftrol.editur:

ceteris ventis alitur;vt in Vefuuio monte, Surrentinifque colli

bus . Mà queſte vue Gemelle non douettero effere ſtate le ,

medeſime,che l'vua Horconia,nè men così vili: hauendo di

lor parlato Plinio diuiſamente,& in diuerſo modo;nè quel

Poeta da buon fenno di vna vua nobile intender douea , .

Parrebbe nel reito,ch'ellendo ben vero, che le viti Gemelle

IᏤ T t t înc”
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Ne lore lati ne monti di Sorrento non potean riceuer danno dall’Au

deue "e" ſef ſtro, il douean fentire per ogni modo nel Vefuuio, alle cui

#::: falde appreſſo al marefala città Herculaneo,della qual difo. Auſtro. - • • /* v - -

fe Strabone nel 1.5.che Africo mirificè perfpiratur, vt falubris

inde ibi fiat habitatio. Mà i fudetti autori intefero del lato di

Columella, quel monte,che rimira verfo Occidente,& verfo Settentrio

& Plinio ne;& verfo quella parte del cielo,in cui parimente rimirano

Seciliustra- i monti Sorrentini,ſecondo la defcrittiqne fatta de loro fiti .
Cl• da Galeno nel cap. I 2. del lib. 5. del Metodo. Porrò, diffe

il fuo interprete, ragionando del Sorrentino Promontorio,

totum id latus collis eſt fatis magnus,longitudine ad Tyrrhennm

mare porrestus. Infletfitur autem leuiter collis bic ad Occafum,

nec in Meridiem in totum plane procurrit. Ergo hic collis à ven

tis ijs,qui ab Ortu flant, Euro, Subfblano est Borea,tutum defen

dit finum. Et del Vefuuio. Omnibus verò ventis,qui ab Arfio

ada/iiuum occafum perflant,Vifuuins collis obiicitur. Et dique

fto batti . Laonde hora deueremo premer da queſte vue il

stro fainofo comun vino Cāpano, & apprcffo poi gli al

tri noftri fpeciali vini, che parimente hebber molta lode.

Il v 1 N o Et allai larga,ma certa lode del vino Cãpano è quella,di

c 4 M P 4- cuici porge argomento il dire del Giurifconfulto Vipiano

"9":'pº: nella ſeg i 2.del Tit. 2. del lib. 19. de'Digeſti, il qual volendo

i ':': recarvñeſempio devini,che fi traſportauan davno in altro

:::::" part, luogo propoſe quello dei vino di Campania;& nella leg 75.

del mahao. del Tiť. 1. del lib. 45. de' Digeſti, & feco il Giurifconfulto

Vlpiano, & Paolo nella legge precedente, ragionando ambidue delles

X: certe, & delle incette ſtipulationi, ancor fi feruirono pere;

#if::. fempio del vino Campano,del quale doueano eller frequéti

trati con L trafichi frà mercatanti, per riuenderlo in lontani paefi, ef

Pliniº Sec. fendone quì la copia grande, & grande la ſtima per ogni

luogo. A queſto ben fi concorda Plinio Secondo, il quale »

nel cap.5 del lib.3.parlando delle lodi della noſtra Campa

nia, la qual cominciaua dal feno Sinueſtano, diffe, che ab hoc

fica incipiunt vitiferi colles,et temulètia nobilis,ſucco per omnes

terras inclyto. Laonde facilmente fù da Martiale conceduto

il primo luogo di tutti i vini al Cãpano,mentre nell'Ep.113.

.dellib. 13.ellaltando il Tarraconeſe gli cõcedette il fecõdo:وعم)هپH.b

սւո ւո թու- , » Tarraco,Campano tantùm ceffara Lieo,

*** 1. de. »» Hæc genuit Tufcis amula vina cadis.

Nê
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Nè dalui diuerſo l'Autore di vn deGloffarij publicati da->

Herrico Stefano, fimilmente antipoſe il vino Campano à

tutti gli altri nel catalogo de vini celebri ? mentouandogli Martiałe, &

vn per vno ſecondo l'ordine del lor pregio : Et Sidonio fa- Sidonio ri

çeúdo fimilmente vn racconto delle coſe, ò dellanatura, ò "º"*"

dell'arte humana,ch'in varie parti del módo erá di maggior

lode, & fingolari, difle, che della Campania era il ſuo vino.

Arma Chalybs,frumenta Lybes,Campanus Iacchum. -

Mà pofciache gli antichi mentouarono, & lodarono in- Il vino,ebe ,

fieme varie forti de' vini di queſta regione, i quali frà loro naſceua in

hebbercomune fol queſto,come fù notato da Plinio Secon- tornº Cºpaº,

do nel cap.1.dellib.i3.che Campanie quodcumque tenuiſſimũ: ":::::::“

farà ſtato, forfe, ancor comune frà loro quel principato: ò“““

pure farà egli ſtato di alcun peculiar vino Campano, inte

fo fotto queſto comun nome? Se il dire di Polibio appreſſo

Ateneo nel ſib. I. attenderemo, fù propriamente quel così

celebre vino il Capuano; percioche egli excellens vinum (fo

IlO燃 di Ateneo,refe latine dal Dalecampio)Capue nafci

fcribit, A'raſtrºpírur nuncupatum (latinamente fi direbbe.Ar- -

buftiuum.) quo cum nullum fit comparandum. Ilche potrebbe » A - *

- !” Appreſſo il

confermarfi per la lode, data dal medeſimo Ateneo al vi- &##, at

no Caulino (così lo ſteflo Dalecampio voltò in latino il vo- luºgo deits.

cabolo. Kawxivor) che fimile effer diffe al famofiflimo vino Caiiio ne

Falerno. Caulinum Falerno fimile,ac generoſum eft; il qual na-儒常岱数

fceua appresto Capua , delche rende teſtimonianza il più ::雳颁

volte mentouato Pliniö,benche egli affermi, ch'era diuenu- de. ·

to celebre nell'età ſua; mà potrebbe riſponderfi,che per ne

gligenza degli agricoltori n'era ceflata ne'fecoli anteceden

ti(viffe Polibio intorno à 25o anni prima di lui) la copia ,,

& la fama.Il Dalecampio inuero crede,ſenza hauer badato à

tante cofe, che di vn fol vino intefe l’vno, & l'altro autore.

Mà le parole di Plinio nel cap.6.del lib 14.fon queſte. Cam

pania nuper excitauit nouis nominibus austoritatem: fiuè cura :

fiuè cafu.adquartum à Neapoli lapidem Trebellicis : iuxtà Ca

puä Caulinis:et in ſuo agro Trebulaňis;alioqui ſemper interple

beia,& Trifolinis gloriata. Queſti Capuani vini Caulini fonda

me creduti, hauerprefo il nome dalluogo, in cui naſceua

nordetto-Caulum:ch'era collocato iuxta Capuã,cio è aflai ap

Preffo al muro della noſtra antica città verſo Cuma, & ver

, IV - - T t t 2 fo

39



5 16 . D I S C o R S o , III. . . . . . .

fo Pozzuoli,da ambidue i lati della via Confolare più volte

defcritta;doue effer già ſtato vn Vico,chiamato nel medefi

mo mado parmi, che manifeſtamente polia raccoglierfi dal

prefente nome, di quella contrada, la qual corrottamente

fi appella.Vicaudo, in cambio di dirſi col fincero, & intiero.

Vico Caulo:& i vini, che vi nafcono, fon tuttauia frà gli altri

noſtri affailodati. Mà s’io haueffi pur voglia,di effaltar fo

Nºnfàvn-2 pra i vini de’paefi ſtranieri il Capuano, non hauerei bifo

":::"4"": gno di reftringere il celebre vino Campano ad vn noſtro
900 : - |- |- -

ſpecial campo, per queſto argomento, ch'egli alla noftra »

Žemuſemen. città era molto vicinospofciache l'intiera Campania appar

te naſceua- tenne à Capua,& a'Capuani,come fi è notato più volte: la

:sl: 4r#" onde nè men Polibio parmi hauer intefo del Caulino, nè

di alcuno degli altri particolari yini Çampani; mà di quel

* vino gęņeralmente,che nella regione intorno Capua nafce

Polibio illu ua negli arbuſtide'quali fi è parlato;per la qual cofa il chia

strato, il fia mò. A'raĵº?fir" .Arbuſtiuum.Ateneo,che diffe il Caulino,

lºcampio ri ò vero il Caucino, effer ſimile al Falerno, fè ſcambio, s'io

"tºº non erro, del nome del Gaurano, per altro à lui molto ben

z, i Cauli. 9:9; "“" (yfurperò le parole di Pliniosecondo nel cap. 3.

no forfe, fà dellib. 14. il qual parlaua delle viti) Gauranas ſcio à Falerno

festiat, és agro translatas, vocari Falertas, celerrimè vbique (in ogni

Gaurano, altro luogo,che nel monte Gauro) degenerantes:hauëdo pa

rimente Plinio affermato nel feguente cap. 6. doue trattò

Ateneo no- devini generofi, che certant Maffica (fono imedefimi, che i
K3[Os vini Falerni: appellati in queſta altra maniera, al pari che »

furono vicendeuoli i nomi del monte Maffico,& del Faler

no) æquè ex monte Gaurano Puteolos, Baiafue proſpestantia,

Il quale fà nam Falerno contermina.Talche il Gaurano fù come vna ſpe

Hºve vsa- cie del Falerno,nella guifa,che ne fiì anche il Fauſtiano.An

#: tea(diffe nel luogo citato lo ſtefio autore) Cecubo erat gene

* rofitas celeberrima, quod iam intercidit. Secunda nobilitas Fa

lerno agro erat, & ex eo maximè Fauſtiano: cura, culturaque id

collegerat. exoleſcit hoc quoquè,copiæ potiùs quàm bonitati fiu

dentium.Tria eius genera:auſterum,dulce,tenue..Quidam ita di

fiinguunt. fummis collibus Gauranumgigni:medijs Fauſtianum:

imis Falernum.Cosìqueſtoautore,dal cui dire hebbe,forfe »»

origine lo ſcambio, preſo del monte Gauro,& del Maffico,

detto anche Falerno, creduti yn fol mõte in yațij fiti,delche
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fècopiofamēte al ſuo luogo ragionato. Laonde io Penfo: ::::::::
che në men Latinopacato diſtinguendo l' vn vino dall' al- "/":

tro,diffe nel fuo Panegirico all'Imp. Teodofio, che fingolar :/ :·

pregio della nostra Campania erail monte Gaurº: il quale i :്

từ ben molto lodato per gli fuoi vini da Silio nel lib. I 2, & preziº della

da Galeno nel cap.3 dellib. 1. degli Antidoti, le cui parole- ºº"?*****

hò recate nella fua deſcrittione : mà ſenza verun dubbio

molto più famofi furon quelli del Falerno, & di ſtimaaliai r,...; -

maggiore, sint, vt ſcribitur (diffe Latino) Gargara prºuentu ಔಷಿ
leta tritici: Meuania memoretur armento : Campania cenfeatur

monte Gaurano: Lydia predicetur amne Pastolo.&c. Adunque

non già il Caulino;mà il Gaurano fù quel vino cotanto fimi

le al Falerno: nè il medefimo Caulino fu quel vino Campano,

fopra tutti gli altri famofo.
-

Mentouati, & lodati infieme da Plinio Secondo furono b, wapele:
de’vini Cāpani il Trifolino, che da Martiale nell'Epigr. I 14. tasi vai fù

del lib. 13.non hebbe molta lode. fid famºfo

» Nonfum de primo,fateor,Trifolina Lyso: IL TRIF04

- - - - - - LIN0, hen

3 » . Inter vina tamen ſeptima vitit ero. rbe di varia

& da Galeno nel luogo citato à dietro fù detto, naſcerin-º iode. Eran

vn colle appreffo Napoli.Di più lo ſteffo Plinio lodò il Tre- ebe IL TRE

bellico parimente Napoletano,del qual non fapreidire,fe in- ######9:tefe il medefimo Galeno nel luogo fudetto,& nel cap.4 del: da al

lib. 12.del Metodo,del Napoletano Amineo ragionando. Fù Ά.#2,

airche il Sorrentino Equano, affai lodato, accennatoci da-> ?

Silio nel lib.5.in quelli verfi.

9ɔ --felicia Baccho

32 AEquana,& Zephyro Surrentum molle falubri.

Mà da Martiale nell'Epigr. 1 o5.del lib. 13 che fi recherà nel Ft fè anche

ragionamento delle cofe Artificiali: dal Giuriſcófulto Pro- #ff: stimate

culo nella leg. 16.delTit.6 dellib.34 de Digeſtisdal fudetto ::::::

Galeno in ambidueiluoghi ch'ho già citări; & per tacere :,:
di ogni altro,da Plinio Secondonel cap.1:del lib.23.fù con mais. .ே

varia, nè molto ben ferma lode,appellato affolutamente. Sor- tino:nè men

rentino. Le parole di Plinio fonqueſte. Surrentinum veteres fra "i" di

maximè probauere ſequens atas Albanum aut Falernum. Et nel ““

cap.6.del lib. 14. Surrentinain vineis tantùm naftentia,conua

leſentibus maximèprobata propter tenuitatem, falubritatemq;

ಈಸ್ಟ್ರೀ dicebatı corffſ: Medicos, vtnobilitatem Sur:
፳፻፩
-----
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rentino dare: tsalioquin off generofum acetum.C.Cafar,qui fuc

ceļi: illi,dobilen vappă.Così egli. Et anche Strabone ci eſpo

fe nel hb 5 che varia in varij tempi,benche per altra cagio

ne, fu la itima di quel vino , & ne recherò le parole di qui à

poco. Ma Galeno qualcoſa ne diffe? De Surrentino autem

(così parla il ſuointerpretc) quid me dicere opus eſt ? quod

omnes fiunt, anteannum fermè vigefimum crudum adhuc effe:

vigeſimo enim taudem anno viget, potuique aptum diù perfeue

rat : nec facilè amarefcit, prºfiantiaque cum Falernº contendit.

Egli non parlò,forfe,in riguardo del diletto, che fe ne pren

deua nel bere:mà eſsẽdo Medico,attefe il fuo nuocere,ö ver

il filo giouare al viuerfanojalche è ben concorde quel mot

to di Tiberio, & quel dire di Plinio,già recato. Nè per al

Il 4"=#f2A tro modo,al parer mio, affermò Ateneo nel lib. 1 che il vino

:: 9* Capuano:ò che intendeste del Caulino.ò di qualfiuoglia alPuano. tro: era molto ſimile al Sorrentino ; delche nondimeno

laſcio,che il giudicar fia de'Medici,non hattendo io prefoà.

parlar de’noftri vini fecondo quella,ch'à mé nulla appartie

Ata „...„ nelor accurata offeruatione Màil fudetto Geografo deſcri

p pig af uendo la Campania, & lodando la fuafecondità,mentouò

bi erano fra de'fuoi vini folamếte il Falerno,lo Statano,il Caleno,& il Sor

# ": frestº rentino:di queſto dicendo, che nouellamente nel fuo tempo

:5.*, era falito in molta famajdalche fi fcuopre, che fecondo af

#ÝM 6: fermò anche Plinio, naſceua giorno per giorno nuoualode

il ca Ć Ę a'vini,che prima non ne hauean veruna.Le fue parole in la

N'0. no fon queite.Vinum optimum hinchabent Romani:Falernum,

Statanum, Calenum; atque hodie Surrentinum quoque his non

cedit,quod ætatē ferre, nuper eſt explorată.Del Sorrentino non

:ງູ mi reita à dir altro il Galeno:, che naſceuanelterritorio di

,Calesdetta hoggi Calui fù nella steffa guita che il Falerno:::هقtt&

ề:recato da Horatio per effempio d'vn nobiliffimo vino, co

cinanza de me fi notò nel Diſcorſo precedente;fiche per la loro ſtima-s :

"":"", "p- non ineguale, aggiuntaui la vicinanza deloro campi,non è

ಓ:'; :: gran fatto,ch'alle volte i loro nomi fiano ſtati, ò confufi, ò

a ſcambiati ... Er può lo ſteſſo crederfi dello Statano, deſcritto

vn fºi, na da Plinio Secondo nel cap.6.del lib. 14. congiunto al Cale
#774’e nodi cui il proprio luogo hora è del tutto ignoto. Sta taná,

dide,ad principatus venere non dubiè ; palamque fecere » Jua

4aibafiue terri***Рore files/icut rerнт proиенtus,оссајйfрис

Литӑа
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Munsta his preponi folebant Calena. Del vino Falernº,dal fu

detto Strabone mentouato nel primo luogo,& da ogni altro

lodato affai altamente,ch'abbracciaua,come fi notò alquã

to à dietro, il Gaurano, & il Fauſtiano, non fidee parlare.»

fenza ſpecial cura; per la cui molta copia, & pari celebrità

io penfô, che di effo fpecialmente più che d'ogn'altro no

stro vino intefero molti di coloro, i quali lodarono colpiù Ffºndº di
minore /? ma

comun nome il rinº campano-Taccio de noſtri Pompeani,da : tutti il

Plinio, il qual fi recherà di qui à poco,non moltolodati. ;o:#E.

V. Il vino Falermo della Campania Felice, celebràtó Nº.

pià de’vini di ogni alira regione.Pere Falerne. Sue

eino Falerno. Lunga eid del vino Falerno.

- Vino Opimiano. Vino Amineo.

Etinuero appreſſo Seruio non è altro il vino Campanº,che cot comun »

il Falerno, il qualchiofando quei verfi di Virgilio nel lib.2.2º": "ino

. »

della Georgica,in cui fi ragiona delle vue nobili. 别燃:激
- |- - L |

:Et quo te carmine dicam, to 1 L F a--ענ

33 Rhetica:nec cellis ideo contende Falernis. LERN 0.

così diffe. Hanc vuam (intende della Retica) Cato precipuè

laudat in libris, quos feriffit ad filium. contra Catullus eam vi

tuperat,e?" dicit,nulli rei aptam effe,miraturque, cur eam lauda

uerit Cato. Sciens ergo vtrumque Virgilius, medium tenuit, di

cens. Quo te carmine dicam, Rhetica. Nec cellis ideo contende Fa

lernis. Licet fis à Catone laudata:tamen vino te Cãpano prºferre

non debes. Etparmi,che queſta vſurpatione potè eller nata

da due principali prerogatiue di quel vino:ciò è dalla fua

molta copia, & dalla molta ſua ſtima. Della prima ci am- ,

moni fingolarmente Martiale nell'Epigr.46. del lib 1 2; do

tie perdimoſtrar vn vino molto abbỏdante,vsò quel motto.

..Necin Falerno monte maior Autumnusלל

Nè ſcarfo efferpotea quel vino,che da albufti copiofiffimi „....... ...

del campo Falerno,& da frequentiffime fue vigne,fi racco-微
glieua ; nel quale effendo ſtato Hannibale rinchiuſo da Fa-燃 Er dalle

bio Maffimo preuide,come racconta Liuionellib.22; che º ffeff; vig?

non hauerebbe potuto dimorarui pcraffailungo tếpo;nãea :::::"fº
regio præſentis erat copie, non perpetuse: arbuſta, vineæque, & l'aler no.

confita omnia magisamænis,quàm neceſſarijs frustibus. Říà pa

TCI:

Per la fua »

molta copia.
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Efendo "º rer potrebbe che alquanto minore di quella, ch'io propofī

fº :::: fù la fua lode; pofciache la lode del campo, in cui naſceua

::::::: nonfù di quelle d'ogni altro campola prima : dicendo Pli

„.; impi, nio Secondo nel cap.6.del.lib.14 chefecunda nobilitas Faler

er appreſo no agro erat.Nondimeno non difconuieue queſto fuo fecon

ºarii fiu: do luogo dal mio dire: non effendofi hauuta della maggio

tij “1"*/" ranza devinivna medefima fentenza,nèſempre, nè da ögni
fff4, 4 huomo,come ci eſpoſe egli fteffo, parlando del noſtro vino

Caulino,& degli altri già dichiarati.Et poi(perferuirmi del

plinio sec. le fue medeſime parole) genera vini alia alijs gratiora efe»
fiastrato, quis dubitet:aut non c.x eodem lacu aliudpreſtantius alteroger

manitatem precedere,fiuè teſta fiuè fortuito euếtu? quamobrë de

principatu fe quiſque iudic#ſtatuat Mà nő voglio,neposto effer

io il giudice di queſta lite,eſsédone ſtati gli antichi,dë'qua

fi già s’è intefo Virgilio;& della medefima lode, & di quel

lainfieme della fua abbondanza,hora intenderemo Dionigi

Halicarnafeo, Varrone,& Tibullo;dal quale nell'Eleg.9 del

lib.1.fù il ſuo campo chiamato ſpecial cura di Bacco in quelli
verfi.

„ Non tibi fi pretium Campania terra daretur:

31 Non tibi fi, Bacchi cura, Falernus ager.

Tibullo, ... Le parole di Dionigi,in cuiragionò delle fingolari dotidel

I)蠶 l'Italia,fono appreſſo il fuo interprete nel lib. 1.le feguenti.

驚 ို႕ Cui vitifere regioni cedüt, Etruſcus,Albanus, et Falernus agri,

trati,& illu- vitibus mirum in modum amici, qui plurimos ſimul, est optimos

strati, fruttus minimo cum labore facilè ferunt? Et di nuouo parlãdo

del vino Albano,diffe,che excepto Falerno,cetera omnia vina

bonitatelögèfupcrat. Le parole di Varrone,il quale nel çap.2

del lib. 1. dell'Agricoltura parimente raccõtaua lelodidel

l'Italia,fono queſte altre. Quod Farcöferam Campano? Quod

Triticum Apulo?. QuodVinum Falerno? Quod oleum Venafro:

Et appresto Macrobio nel cap. 16.del lib 3. de'Saturnali. Ad

vistum optima fert,ager Campanusfrumentum, Falernus vinй.

I quali autori diftinfero il campo, che produceua quel vino,

dal Campano,intendendo della Capuana Campania,& non

già della Felice:effendo a quel medefimo campo conuens

to il nome di Campano, fećódo queſta più larga, & non giả

ſecondo quell'altra più riftretta deſcrittione.Di più,fe il fu

detto antico Poeta, riferito da Terentiano Mauro neverfi,

ch'hò
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ch’hò recatià dietro, habbia parlato della propria vua Fa- Pertagasis
lerna,anch'egli ci dimoſtraua la fua molta fecondità,& la s: det

ſua molta ſtima. Benche inuero egualmente, & la vera Fa- :„:*

lerna,& ogni altra nobil vua, poffono crederfi dette in vno ſua, er Fa.

ftesto modo per modo di vn comun nome; poſciache anch' lerno ogsi

alle volte fiù con lo ſteffo vocabolo appellato ogni no- "ºhti vinº.

bil vino;nel qual fentimento parmi,che l'haueffe prefo La

tino Pacato nel fudetto Panegirico all’Imp.Teodofio,nelle

parole feguenti. Nam delicati illi, acfluentes, & quales tulit , ... *

japè Reſpublica parum fe lautos putabant:nifi luxuria vertifèt器 Pa.

animum,niſi bybernepoculis Roſe innataffent, niſi eſtiuam in L :"T:鸞

gemmis capacibus glaciem Falermafregiſſent. Et nefù la mede- Gisleberto

fima vfurpatione affai frequente ne' ſecoli più baffi, come , iilustrati.

può ſcorgerfi nel cap 35. del lib.2. de'Miracoli, & nel cap.

84. dellibro della Gloria de'Confeſſori,deſcritti da Grego

rio Turonenfe; nell'Epiſtola di Paolo Diacono al Re Defi

derio;nella Vita diS.Maclonio,ò Machute al cap.9,in quel

la di S.Romano, defcritta da Gisleberto nel cap.14.del lib.

2.& nelle opere di altri autori,che tralafcio. Così ancora,al

parere del Filargiro ſopra il lib. 3. della Georgica di Virgi

liosquel Poeta diede l'aggiữto di Amicleo,ad vn molto buon

cane;& di Creſſa faretra, ad vna faretra aflai bene acconcia:

& nel primo di queſti Difcorfi hò dimoſtrato, che il nome

di Cápania,& quelli de ſuoi piaceuoli luoghi,furono comu

nicati dagli ſcrittoriad altri luoghi di altra fimil lode alla _ .

loro.Ne per diuerfa maniera,che per queſta,s'io non erro,le ft dipià FA

} ere, che furono da Plinio annouerate nel ſecondo luogo #:.

få te miglioriseran chiamate.Falerne (il Ruelio nel cap 7. :/:/:.
del lib.3.ltimò che fian le Pere,ch'hora fidicono. Bergamot- déil, aínre.

tc.) pofciache egli così di loro fcrifie nel cap. 15.del lib. 15. |

Cunsiis Cruſtumina gratijima prºxima ijs Falerna, à potu;quo

xi tm tanta vis fucci abundat. Lastea hæc vocantur,in iiſque alia

colore nigro donant Syrie . Anzi per la celebrità del medefi- „ r.

mo vinò fu il ſuo nome concedito ad alcuna coſa,che non " “f”
- v - w - * « a » w gl1«nkz-e

efiendone cibo, nè beuanda, il raffomigliaua folamente nel al ſuo colore

«olore;& fu il Saccino Falerno,da noi detto. Ambra; delche » préſ, il no

odafi lo ſtello autore,il qual de Succini nel cap.3 dellib.37: ":";
così ragiona. Summa laus Falernis, à vini colore ditřıs : mollii盛6. A-

fulgºre perſpicuis. Dal cui dire potremo apprendere y::Esas | 9

-- - V y V ċ
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• • • • deuolmente,qual fù il colore del vino Falerno, che da Mat

*- tiale nell'Epigr.37. del lib. 2.fù chiamato. Foſco. -

לי Condantur parco fufca Falerna vitro. ... :

. . . , & nell’Epigr.77 dellib.8.fù dimostrato di color negro.

---- » Candida nigrefcant vetulo Cryſtalla Falerno. -

Hauendo an Per la fila copia finalmente, & per la fua nobiltà efferfido

: : :“º uuto col comun nome appellar. Campano: non parmi, che »
*} се тип по- - - - G. ڈمم1خم

:per qualfiuoglia maniera debba negarfi; poſciacheper le 2

Latino,2 af fudette mcdeſime fue doti , à differenza defodatiffimi vini

ferenza, dễ dell'Afia,& della Grecia, egli fù appellato. Kino Latino. con

#" antichi "i molto più vniuerſal nome. Di ciò mi è autor Silio,il quale »

"“”“ per dichiarar la ſua fornmalode, non contento dir con Ti

bullo,ch'era di Bacco ſpecial cura,introdufie com poetica »

fintione queľnume,che peruenuto nel monte,ò vernelcam

o Falerno,il refc fecondo delfuo nobil vino,& foggiunfe apo r. Sg

nel lib.8.che.

3x- –c.x illo tempore diues

- - -- : „ Tmolus,& Ambrofijs Aruifia pocula fuccis, *

Silio,& Pli- - - -- - - -

::::::::. . . . Ac Methymna feraz, Latijs ceffère Falernis. -

font: ati, & Et Plinio Secondo qual altra cofa dir volle,all'hor ch'a'vină

aliuitrati, di oltramare, ch'eran fimilmente gli Afiani, & i Greci, op

ofe il medefimo Falerno nel cap. 14.del lib. 14. in quelle »
poteti medelimo Falerno nei cap.14-gel lib. 14. in q

parole? Dià tranſmarina in aufferitate fuere,ea ad auos vſque

nostros:quin et Falerno iā reperto.Talche menveraio ſtimo la

opinione di coloro, i quali appreſſo Celio Rodigino nel

, , cap.3o del lib. 28.credeuano,che il Falerno fia hora il vino,

|- che naſce nel monte Veſuuio, & ſi chiama. Greco: eiendo

- ſtati affai diuerfi apprefio gli antichii! Greco,& il Falerno
Perrier he .tl - - - - - ... * - |

p-efente v n Acquiſtò, à parermio, il vino di queſto monte vn tal nome:

{se: " nõ per cagione di quei primi Grecidi queſta regione & de:

rejuutºare. fuoi vicini Napoletani:mà de'medefimi Napoletani Greçi,

4 : ""estº dell'età de’Longobardi; percioche i primi Romani non diº
""""""":' ftinfero i noftrivini fecondo levarietà delle noſtre nationi,
A.on tº bard. • v. * - » - -

effendo già ogni luogo d’Italia diuenuto del loro, & del

Latin nome: mà douetter dittinguergli in questa maniera i

fiidctti Longobardi, da quali il Vefaŭio, che nel lor tempe.

appartenne a Napoletani,come fi ſcorge dal Capitolare del

Bencuentano Principe Sicardo, & io dimoſtrải nella. De

ſcrittione del Ducato di Bencuēto, nófù poſleduto giamai-,

- Mä.
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Mà nella fomiglianza del vino Falerno all'Ambra piu fi fºsfºrzas

na, & d'vna temperata lucidezza, che fi e intefa da Plinio : * vixe

non molto à dietro, può ſcorgerfi quel che per altro non- :::

dee elfer ignoto; che quel vino per comun vfo,oferuato ne :::::::::

tempi antichi di ogni altro vino, conferuandoſi per allai laonae di si

Jungo ſpatio d'anni ne’vafi,rimanca congelato in guifa,che nºrm fara:

quel ſuo paragone appariua più manifeſto, & più propor- ""#! prez

tionato con la miglior Ambra la qual perciò di Ambra Fa-ே

lerna acquiſtaua il nome. Del fuo çongelarfi ci è autor Pli-: |

nio Secondo nel cap.4.del lib. 14. che fi recherà di qui à po

co;per la qual cofa diuenendo di minor mifura, hebbe luo

go quel motto di Cicerone,il quale, come racconta Macro

bio nel cap.3. dellib. 1. de' Saturnali, cum apud Damafippum Ciceroneſ&

cænaret,& ille mediocri vino appoſito,diceret. Bibite Falernum Varronº f::

hoc:annorum quadraginta eſt. Bene,inquit,etatem fert.Mà ne » 鹽ஆக

creſceua al ſuo fignore vtilità maggiore, s'io ben compren-"

do da quelche diffe Varrone nel cap.65.del lib. 1. dell'Agri

coltura in quelle parole.Genera funt vini,in quo Falerna;que

quantà plures annos condita habuerunt, tantò cum promptafunt

fraffadfiora · Il medefimo Plinio,in queſto Difcorſo noſtro zeneke il te.

autor famigliare, dolendoſi nel cap.4 del lib. 19 dell'immo seri, ai sol

deratoluſo de'fuoi tempi, diffe, che farebbe ſtata pur tole-ta antichté

rabil cofa inueterari vina, faccifque caſtrari; nec cuiquam adeòf::::::::

longam effe vitam,vt non ante fe genita potet. Talche fi hauea ުޞް  #::

à vile quel vino, il quale, ò per la diligenza del fuo fignore, -

ò pure per dono della natura, non hauefie ottenuta l'età di -

Inolti anni, come in parte nell'effempio del vino di Sorren

to fi è poco innanzi intefo da Strabone; & anche può fcer

gerfi da quelche Plinio, ragionando degli altri fudetti vini

di Cấpania diuenuti famofi nell'età fua, diffe, che del Pom

peano fummum decem annorum incrementum est, nihilfenetis

conferente: ciò è,che non poterdo conferuarfi per molti an

ni,nè men giungeua à molta ſtima,nè di molta vtilità era al

fuo fignore. Må i Medici non lafciauan d’ammonire,che îi

il bere i vini di grande antichità,& fingolarmente il Faler

no,era di graue danno;in fentenza de'quali il medefimo Pli

nio.fcriffe nel cap. 1. del lib.23. ch'egli nee in nouitate, nec in

nimta vetustate corpºri falubre eſt. Media eius ætas à quintode

eimo anno incipit. Hoc non in rigido potu ſłomacho vtile,non item

* V v v 2 іп
-

:
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in calido:C” in diutina tuffi forbetur merữ vtiliter à ieiunis: itě

in quartanis. Nullo «que ucnº excitătur:aluumfiftit:corpus alit

sreditum eſt, obfcuritatem viſus facere; nec prodeſfè meruis,aut

vefice. Fin qua Plinio. Et Ateneo nel lib. 1. diopinione di

, - Galeno ancor diffe appresto il fuo interprete, che Falermums

- vinữ potui anno decimo tempeſtiuum efter ab anno decimoquin

|- to ad vigefimum . vetuſtius autem caput dolore afficit, & meruos.

Cicerone ri tentat.Secődo il qual buon confeglio ancor parlaua del bere

fºnt: º., queſti vini Falerni di vna mediocre antichità il fudetto Ci

ஆ cerone nel Bruto,facédone paragone có la diſcreta imitatio

ftrato, ne degli artificij del dire, vfati da autori, ò troppo antichi, ò.

troppo moderni,& dicẽdo intal modo.Thucydidesrerữgefia

rã pronữciationefîncerus,& grandis etiam fuit:hot forenfe cỏcer

tatorium iudiciale non traffauit genus : orationes autem » quas

interpofuit(multæ enim funt)eas egolandare foleo: imitari neque

poſſimfi velim: nec vclimfortaffe fi pofim.Kt fi quis Falerno vi

no delestetur;fed eo nec ira nouo, vt proximis confulibus natum:

velit; nec rurſus ità veteze, vt Opimium, aut Anicium conſulem,

qnerat(il vino,ch'era ftato raccolto nell’āno del Cőfolato di

Lucio Opimio, vinceua di antichità ogni altro vino,delche

- º ragionerò hor hora, & Lucio Anicio fù Confole alquanto.

prima di lui)Atqui ee note funt optime Credo:Jed nimia vetu

fias nec habeteam, quam quærimus fuauitatem,(cara ad vnap

petito ben regolato) nec eſt iam fanè tolerabilis (dahuemini

---- ben compoſti) Nàm igitur qui hoefentiat,fiis potare velit, de:

doliofibi hauriendum putet ? minimè;fed quandam fequetureta

tem:Sic ego istis cenfuerim,& nouam iftam, quaſi de mufto, ar la

cuferuidam orationem fugiendam, nec illi præclaram Thucydidi

nimis veterem,tanquàm Anicianam natam perfequendam. Così:

Cicerone..

za lungwetà Fù nondimeno,come fi è dichiarato,tanto più caro il Fa

de vin: F«- lerno,quãto era di maggior antichità; alla quale attenden

:ްބ:: dofi con molta cura, fu riputato, eller ſua ſpecial proprietà

*"ruícara# il poterfi cộferuar più lungamente di tutti gli altri vini; per:

#e cene, la qual cagione Petronio Arbitro deferiuendo nel cap. 34.

della ſuaSatiravna ambitioſa cena,finſe,che vi furonổ reca

te alcune Anfore di vetro,diligentergypſate, quarum in cerui

cibi** Pitfacia erant affixa cum hoc titulo.Falernum Opimianums:

annºr" tentum. Franceſco Pitco annotandoqueſtoluogo.

RE.2.
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ne riprefer autore, dicendo, che non admodàm conuenienter

additumefi Annorum centum; & allegò il ragionamento,che :::::::

del vino Falerno fece Cicerone nel Bruto riferito pur hora:ိိ鸞

Måste pur hora ancheintefo, che i medici eranquelli, i :af::

quali biafimauano il vero Falerno di molti annia'quali non difefo!, & il

era data orecchia da chi ne prendeua diletto(& douea,come luftrate.

per vnvanto,ester più caro)parendomi più toto , che quel

Šatirico volle notare con la vanità dicolui,che daua quella

cena, la vanità in quel fecolo,affai comune, onde molti dar Bºaltendo4

foleanoa loro conuitati con finti titoli di vini antichiffimi, ":"":

queſ:cheố nổerandi veruna antichità.ò vero eran dian :.:
tichità affai minore, ilche argutamente fù notato da Mar-era di ani.

tiale nell'Epigr.65.del lib.7. ebita veruna,

33 Potaui modò confulare vinum. • • • "

» . . Queris quàm vetus,atque liberale? - " 器"獻 器

39 Ipſo confule conditum: fed ipfe, - - !7

» . . . . Quiponebaterat, Seuere,conful. **

Sù le bočche di quei vafi di Petronio non doaealeggerfi fe

gnato il numero degli anni di quel vino,màbé quello degli

anni, ne’quali vi era ſtato ripoſto, & chiuſo con figilli, come

per altro folea farfi. Et al noſtro propoſito del conferuarfi il

Falerno à queſto modo intefe il medefimo Martiale nell'

Epigr. Io6, del lib. 13. benche l'appellò col nome di Maffico,

che valea lo fteflo, come fi e aunertito più volte,dicendo.

„ De Sinueffanis venerunt Maffica prælis:

33* Condita quo queris confule : nullus erat.

Et nell' Epigr. 74. dellib.9. alludendo allalunghiſſima età

fua,il chiamò immortale in quel verfo.

» . Addere quidseffas puer,immortale Falernum.

Nè Petroniò có quel vocabolo di Falerno ºpiniano il qua pireusa F3

le fù introdotto per l'occafione dichiarataci da Plinio Se- lerno ó P -

condo nel cap.4-del lib.I:4, intender volle di altro, che della M I A N 0

molta antichità di quel vino , cercata di perſuaderfi altrui. 4“:4":";

Le parole di Plinio; onde anche fi dichiaran molte cofè di:#

quelle,ch’hò dette,fono le feguenti.Anno fuit omnium generã :#::

bonitas, L.Opimio Confule,cum C.Gracchus Tribunus plebem fe- Opimio, é

ditionibus agitans, interemptus ea celi temperiesfulfit, quam tre :::::
costură vocất:Solis opere,natali Vrbis DCXXXIIIi;durantq; # eta confer

sdhuc vina ducentis ferèannis * iam in ſpeciem redasta mellis suatø»

affei;
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afperitetenim bec natura vinis in vetuſtate eſt, ne potari perf?

- queunt.fi non peruincat aqua - Jue in amaritudinem carie indo

anta . Jed cæteris vinis commendandis minuma aliqua mixtura

medicamenta funt; quo fit, vt eius temporis eſtimatione in fingu

las amphoras centei nummi ſtatuantur.Fin qua Plinio. 1 alche

dal nome del confole Opimio prefero il nome quei vini,che »

raccoltiin graadistima copia fin dall'anno del ſuo confoia

to, furono per più di vn ſecolo conferuari neloro vafi: l'an

tichità de quali era maggior di quella di tutti gli altri; po

fciache da quel tempo, come affermò lo ſteſſo autorençi

c. 14. del ſudetto libro, nacque poi quel coſtume, iam intelli

gente,diffe egli fuum bonum Italia: non dum tamen ifta genera

in claritate erant,itaq; omnia tunc genita vnữ habebant conſuliš

Età di petro nomen. Màst queſto eyero: il Falerno Opimiano di Petro

n: Arbitro nio,che fi affermaua, eller di cento anni:ò manifeſtamente »

illustrata, non era del vero,ò pure effendo potuto parere del vero,có

uerrà crederfi , che quell'autor ville cento anni appreſſo al

fudetto Opinio,& nell'anno 734. di Roma,al qual fi attri

Nenfreden buiſce età più baffa dell'anno8oo, percioche vogliono, che
* df.':': ville imperando Nerone. Mà à Plinio,che confeng,trouarfi

fuo tempo del vero Opimiano, effendo già trafcorſi da->

esfruár per quel confole quafi ducento anni,contradice con aperta fen

«fai lungº tenza il notiró Velleio;il quale nel lib.2.hebbe per falfo,che

*** fi fuffe potuto conferuar alcun vino, ne men per 1șo. anni,
.ை fcriuendo del medefimo Opimio,che fù egli colui, à quo Cä

veleio da fule teleberrimum Opimiani vini nomen : quod iams nullum effe,

pinio Sec. ſpatio annorum colligi potefî ; cum ab eofint anni ÇLI: Certa

d ſcorde, mente del Falerno, che fù chiamato immortale da Martiale »

diffe quel Damafippo appretfo Macrobio nei luogo allegat?

alquanto à dietro, che ne daua nella ſua cena di quello di

quaranta anni,quafiche divna allai grāde antichità:benche

Strabone riferiſce nel lib. 11. di alcăni vini di Afia, che fi

conferuauano per tre età intiere,le quali fogliono comprē

der lo ſpatio di cento anni : Et queſto baſti del vino Faler

no copiofiffimo& lodatiffino;& per la ſua lunga età,bcn

ehe dannofo,molto più pregiato;del quale,& degli altri no

ftri vini,io non hò volato raccogliere tutti i detti deglian

„tichi autori che nulla più di quel che fi e intefo.dichiaran

doci,noia più tolto,che diletto hauerebber recata.
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Mà à me non è caduto di mente, che hauendo io nel Di- Il vinº pre

fcorſo precedenteragionato del campo Falerno,non ricufai, :#" :";
- - |- - - - * - * , vttu A AM I -

poter effer vero, che iui habitarono gli Aminei, popoli ve- :,:

nuti dalla Teſfaglia;& che vi haueffer portate delle loro vi- . ::::::};

ti,del nome de'quali fuße ſtata chiamata quella regione per Aminei ffu

alcun tempo:hauendone autori Macrobio,& Arittotile,che :: ::::te di

iui recai.Siche il vino Amineo,mentouato fpeffe volte dagli :::: اهب
autori Greci, & da Latini,deuerebbe effere ſtato lottefio, f::po Fa

che il Falerno : ilche altri non affermò giamais & Virgilio

manifeſtamente gli diſtinfe in quelli verfi del lib. 2. delin »

Georgica,parlando delle vue,& devini più lodati.

3y -Et quote carmine dicam, Fà diuerſo

s, Rhetica:nec cellis ideo contende Falernis. dal vin o Fa

.Sunt&Aminee vites,firmiſſima vina. |- lernoליי

Di più il vino Falerno non effendo ftato propriamente di

altro campo, che di quello della noltra Campania, già ap

Pellato con lofteffo nome;&per qualche maniera anche del

monte Gauro:fà all'incontro l'Amineo,benche divarie for- e, /2 aipία

ti,ſecondo la varietà de’terreni, la qual può moltoà tramu- di on luego,

tar la natura delle viti:mà Palladio diffe nel cap. 9. del lib.3. ne per cºncer

dell'Agricoltura, efferprerogatiua ſpeciale delie viti Ami-: Jentenza
L: |- - - :::: degli a tutor i

nee, che vbicumque fint,vinum pulcherrimum reddunt: fù di is egni luo

co,il vino Amineo quaſi di ogni luogoonde da vn ſol Coluge å, eguak

mella nel folo cap.9.del lib.3.fù attribuito alcampo Ardea-iode.

tino, al Carfeolano, & all'Albano; & da altri ad altre regio- -

ni, nê đa tutti,concordi alla fudetta fentenza di Palladío, Palladiº, &

convna stella lode. Galeno nel cap. 3. dellibi. degliÀrti: “
dori fcriffe, che naſceua ne'colli apprefſơNapoli: ſed tenue, --

nec tale, quale in Sicilia, & Bithynia nafcitur. Il cuf dire mi

toglie dal penfiero,ch'egli hanefie intefo del vino del mon

te Veſuuio,prodotto dalle Vue Gemelle, che Plinio Secon- ----

do numerò frà le ſpecie delle Aminee, delle quali già fi è

parlato. Sarà adunque ſtato ben vero,che i Teffali Aminei,

intefi pergli Pelafgi,come di opinione di Dionigi Halicar

nafeo nel ſudetto luogo accennai, & più à diftefo dichiare

rò nel Diſcorſo ſeguente vennero difestaglia nel campo, il

qual poi fu chiamato Falerno: mà che vi haueffer condotte

feco le loro viti, queſta douette effer congettura di alcun

Grammatico, che andando dietro alla fomiglianza de no

* -- - - - mi,
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mi, pensò, l'vua, & il vino Amineo, fparfo poi per varie re

gioni,effer la prima volta ftato recato dagli Aminei Teffali

in Campania: quafiche paflatane in Italia la notitia molto

più probabilmente in tempi allai più baffi, non fuffer potu

Parende ben te efferci poi ſtate le viti trafpiantate . Vien certamente il

:ே蠶! vino Aminco numerato fra vini Greci, come parmi , che fi

::::..“ debbano intendere le parole di quell' Editto Cenſorio di
Publio Licinio Craffo, & di Lucio Giulio Cefare,riferite da

Plinio Secondo nel cap. 14 del lib 14;per le quali anno Vrbis

condite DCLXXV. edixerunt , nè quis vinum Græcum, Ami

niumque oĉfonis eris fingula quadrantalia venderet. Et le pa

role ancora del Giurifconfulto Procolo nella leg. 16. del

Tit.6 del lib.33 de Digeſti,le qualiin varij Codici fileggo

plinio Sec, no variamente : mà per queſto raffronto, ch'io ne fo con

& procolo quelle del fudetto Editto, non dubbito, che la fincera lor

Giurilc. ri lettione fia queſta. Si ita effetlegatum vinum amphorarium,

#::::::ati& A'anrov, Grecum, & dulcia omnia : nihil inter dulcia, niſi quod
illuſtrati. potionis fuiſſet,legatum putat Labeo ex collatione vini amphora

rij,quod non improbo . Et le lodi,ch’eran concedute al mede

fimo vino, non diffimili da quelle del vino Falerno, rende

A12 a.u., uan quella congettura allai ſimile al vero. Mà delle efimo
::: : logie devocaboli, & delle loro origini, fe non fene fulle »,oglede y9cabol 1, r gınıه.ملtinealعءu/

giafuren va hauuta chiara certezza, abbondarono ſempre,fecondo la-2

rie le ºpinio varietà degl’ingegni,varie opinioni; & Seruio,ò di fuo,ò d’

:63/4 altruiparere,ſopra il fudettolib. 2. della Georgica di Virgi

lio fi perfuafe, che Amineum distum eſt, quafi fine minio, id eft

rubore;nam album ef.Nèfon mancati alcuni moderni autori,

i quali apprefſoil La Cerda ne' Cómentarij ſopra l'allegato

luogo del medefimo Poeta penfarono,che da Galeno & da

altri Medici per vini Amineifurono intefi gli autteri;dalche

egli inuero non difcorde, chiamò auſtere le vue Gemelles

nelle parole recate mentre fi ragionò di effe vue,il cui fapo

re fù detto afpriffimo da Plinio Secondo, dal quale frà le 2

Aminee furono collocate. Mà di quì feguirebbe, che i vini

Aminei Napoletani farebbero ſtati quelli, che uafceuano

nel Veſtruio.doue l'Vue Gemelle eran molto feconde;& che

delle tre ſpecie del Falerno, raccontateci dallo ſtello Plinio

non molto à dietro , douea effer Aminea quella, ch' era =

aultera:delche fia di altri il giudicare,ch'io del noſtro anno

paif:rò all'yltinia ſtagione. VI. Ogliº
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v1. ogliº della campania Felicebantº |

* . . . . º più di ogni altro. : s

Non poſſono con buona ragione entrar in queſta raccol- N796:த

tale castagne Napoletane benche da Plinio Secondo furono ְי ċ.

allai lodate nel cap. 23. del lib. 15.in quelle Parole. Patria la"- staĝae na:

datiſſimis Tarentum, er in Campania Neapoli: effendo il mio refstane,

principal intento, ragionar delle lodi comuni di queſta re

gione,frà le cui molte forti didelitie, qual conueneuol luo

go hauer potrebberole Cattagne, quantunque più di quelle

di molti altri luoghi pregiate : le quali da lui inuero nella-º

fua copiofa defcrittione della vniuerſal hiſtoria naturale.» -

non dòuean tralafciarfi.Chiuderà adunque il noſtro frutti- ºi:#;bia4#

fero anno Campano l'Oglio, premuto dalle noſtre Oliue º ; ::::::

poſciache per fentenza del medefimo Plinio nel cap. 5: del :: ភ្នំគឺៈ

Îib.3.nufquam generoſior Oleº liquor.Anche à dietro fi è inte- di questa re

fo da Virgilio,che il terreno di Campania effendo acconcio gienedigrere

à produrre,& devini, & delle biade; & de pafcoli in molta ?"8"

abbondanza,altrettanto ferax olee eſt. Nelche parmi dano

tarfi,che la natura fù quafi vna celata,& artificioſa maeſtra iť

delle delitie Campane,hauendo conceduto à queſta regione :: 4ζa

egual fecondità di Oglio,che di Roſe di molta ſtima (Roſa, enguesti;

diile Plinio nel c.4.del lib.21.0leo maceratur)accioche poi in

Capua,& in Napolife ne fuffer potuti cóporre gli vnguenti

fopra tutti gli altri celebrati Fù grande il trafico dell'Oglio Pi cui il tra?

in Capua;& ne prendo l'argomēto dal dire di Paolo Giurif-f:"":Cºpaº

confulto nella leg.6o.del Tit. I.del lib.45.de'Digeſti,il qua-്::

le ſcriuendo delle Stipulationi,recò l'eſsëpio di quell'Oglio,“

che fuffe ſtato promeſſo darfi nella medefima città, dicen

do. Idem erit,& fi Capue certum Olei pondus dari quis ftipule

tur. Mà Varrone vuol, che quel così celebre fù il Venafra- Ma que 1 cº.

no,come affermò nelle parole recate alquãto à dietro;nè fa- si loáato fà

prei dire,fe togliendo alla noitra Campania con quella città prepriamen:

ancor queſta lode, della quale Strabone vuol per ogni ma- #:::::::"

niera, che à noi ne conuenne buona parte, numerando nel ហ្គ្រា

lib 5.frà l'altre fecondità di queſta regione,che et olei ferax #

eft Venafranus tražus predistis campis contiguus. Et inuero

per la pruoua,ch'hora n'habbiamo,l'ottimo Oglio di Vena

X x x fro
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Strabone,& fro douca raccoglierfi dal fuo territorio, ch'era verfo la Cã

:"".: pania,& appūto in quella ſua parte,la qual chiamauafi. Lici

i: onde il Liciniano oglio hebbe maggior fama di ogni

altro oglio d'Italia , la qual comunemente otteneua la pal

ma di tutti. Principatum,diffe Plinio Secondo nel cap. 2. del

lib. 15 in hoc quoq; bono obtinrit Italia toto orbe: maximè agro

. Venafrano,euſque parte,que Licinianum fundit Oleum,vnde &

, . . . Licinie gloria præcipua ollu e.Vnguenta banc palmam dedere,ac

commodato ipfis odore : dedit & palatum, delicatiore fententia,

Et per ega; Così Plinio. Mà efpreifaméte Martiale chiamando Venafro

modo Cam- città Campana,alla Campania attribuì il fuo Oglio,ſcriuen--

Pano • G ne donenel lib. 13.queſti verfi.

:#”: ... Hoctibi Campanifudauit bacca Venafi,
fecunda iode.”; Vnguentum quotiès fumis,& iſtud olet. -

|- al qual battò dirne queſta fola per la fua maggior lode ::

|- quantűque fuffe ſtato ancor molto lodato per lo fuo vfo ne”

Plinio Sec. cibi, come fi è intefo da Plinio , il qual hauendone parlato

illustrato nel fecondo luogo, accennar volle, che la fua maggiore ce--

lebrità fù per gli vnguenti Campani.

|

VH. La Campania Felice feconda di biade , Speciali

mente del Farro , onde/ſ componeua l’ Halica , di

maggior lode quì ch’altraue Feconda della

Siligine, del Miglio, & del Trago..

La ledatafe. Mà parerà, ch'io habbia tralafciata con l'Eſtate del no--

sendita déla stro così fecondo anno Campano,ancor la fecondiffima lo

: de delle noſtre biade; ilche farebbe allai vero; fe gli antichi

prija:2á gº fcrittorici haueifer detto, che qui ſi faceuala lor raccoltain

naji, h - quella fola ſtagioneda'qualifu affermato, che in alcuni no
gione deilan ſtri terreni ſucceſſiuamente in varij tempi di vn anno folo

270ծ . non vna fola femente fi mieteua. L'Eſtate adunque della no

ftra Campania effendo,per dir così,divn'anno intiero, an

derò io raccogliendo primieramente le lodi vniuerſali del

le fie biade;& poi quelle di alcune di effe, che fingolarmen

Wè ad vna, te furono più celebrate . Delle biade diffe Plinio Secondo

4:/ºrtº di nel cap 7. del lib. 18. che ſunt duo prima earum genera. Fru
#d4de.. mentas vt Triticum, Hordeum: & Legumina, vt Faba, Cicer.,

talche
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talchefù general lode quella de’noftri frumenti,onde Colu- -

mella neſc.8.dell.3.dell'Agricoltura ragionando,che la na- Șºlumella,

tura habbia ancor più di vn luogo folo de medefimi doni ಸಿಸಿdotato,diffe in queſto modo. Adgenerafrugă redeo-Myſiam, : BIGO)«

Eyhiamque largis aiunt abundare frumentis: nec tamen Apulos, ”

Campanoſq; opimis defici fegetibus.Nè in più riftretto parla

re altro dir volle Dionigi Africano, che fi è recato à dietro»

chiamādo i Campani cāpigrauidi,& carichi di ſpighe. Tal

che nè men deuerasti interpretar Varrone in altra maniera: Varrone, &

il qual diffe, che ad viċium, & perciò conuerrà intenderfi di Dionigista

qualfiuoglia biada divfo humano, optima fert ager Campa-licar riſcon

nus Frumentum, Falernus vinum. Nè altro crederemo di :*ti&idu:

Dionigi Halicarnafeo, & di Liuio, i quali raccontano, che i "*"

Romani fpefie volte in affai graui loro careſtie mandarono

per frumento in queſte contrade Nell'anno del conſolato di . . .

Tito Geganio Macerino, & di Publio Minutio, che fù di - . .

Roma 1l 26 1.diffe Dionigi nel lib.7.che quel Senato legatos : º.

dimiſit in Etruriam, & Campaniam, & in agrum Pomptinum, ##2jai ๒tiงุ
vt quantam maximam poffent , frumenti copiam coemerët (nel : : Romani

Greco è . v rºv izor zr?"erºv.) i quali riftrettamente venne- ::::::::::

ro in Cuma, poſledendoli à quel tempo da'Cumani il fecõ-燃

diffimo campo Leborio,chiamato ancor Flegreo;nella qual anticbi.
città di nuouo nell'anno del Tribunato Conſolare di Marco

Fabio Vibulano, di Marco Foffio, & di Lucio Sergio Fide

denate, che ſimilmente di Roma fu l'anno 32o, i medefimi

Romani mandarono per frumento;& ancor la terza volta ,

dopo ventidue altri anni nel confolato di Marco Papirio,&

di Caio Nautio Rutilo,percioche era,forfe,affai facile il có

durlo per via del mare;delche diuifamente così fcrifle il fil

detto Liuio nel lib.4. Famem cultoribus agrornm timentes(per

la peſtilenza, onde gran copia d'huomini era mancata) in

Etruriam, Pomptinumque agrum, & Cumas, poſtremò in Sici

liam quoquefrumenti caufa mifere.Et apprefio. Dimițjiscirca . . .

omnes populos legatis,qui Etrufcum mare, quique Tiberim ac

colunt, ad frumentum mercandum, fuperbe ab Samnitibus, qui

Capuam habebant,Cumafque(allude al medefimo campo Le- |

borio:mà fe i Sanniti furono giamai fignori di Capua,& di

Cuma,firiſaprà altroue)legati prohibiti tommercio fint. Così

Liuio. Ancor Cicerone nell'Orat. 2. contro Rullo general

VII - Хxх 2. , IIIĆ11CC ;
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+ ":"is" mente delle vettouaglie d'ogni forte del campo Campano;

#႔##" ciò è della Campania Felice non intiera efferfi foltenuti da

|- Romani i loro eiierciti molto dapoi nella guerra Italica , ,

... - parlando al Romano Popolo,difie.An obliti estis, Italico bel

io,amiķis ceteris većiigalibus, quantos agri Campani frutiibus

exercitus alueritis ? H quale nella fiefia oratione , & nella »

precedēte affermò nel medeſimo ſentimento,ch’era pur que

ftó campo tuttauia al fuo tempo: fulfidium annone; horreum

-** belli:horreum legionum:ſolatium annone. Et certamếte fà à gli

-:- antichi l' vſo di più forti di biade affai comune : come »

, per non andarne ricercando argomenti più lontani, le fieffe

*** ... lodi, date più ſpecialmente aile biade della nofira Campa

" nia, le quali non eran frumento,ci pofiono dimoſtrare.

Isaatiſme : Fù di queſta regionº alfai lodata quella ſpecial forte di

fà qué fa- biada,dalla quale Strabone nel lib. 5. prefe argomento della

mentº della molta fecondità fuadicendo apprefio il fuo interprete,che

9":"*-º fertilitatis indicium eſt,quòd frumentum ibi nafcitur prastantiff

::::; тит: tritiсит inqиат, ех дио Аlica fit(nel Greco e. Хі угро: .

-perlo qual vocabolo fenza controuerſia vien da tutti gl’inهLI( d

terpreti di ogni altro autor Greco,che l'habbiavfato,intefa

l'Halica)omni prefiantior Oryza,omniquefèrèalio frumentario

Della qual alimento. Il frumento,il qual nafceua di così gran lode nella

J:"*" tºde Campania,al dire di Varrone nel cap. 2.del lib. 1. dell'Agri

€ಸಿ: coltura erail Farro,del quale non fi ritrouaua ii migliore »

* altroue. Quod Far conferam Campano? Quod Triticum Apulo?.

Màil medefimo Geografo par ch’intefe della Zea: percio

che della Zea dichiarò effer fecondiffimo il più nobil no

ſtro terreno.Traditum memoria eſt,quedam Campania arua to

Talche face- to anno conferi: bis Zea, tertiùm Panico: quºdam etiam quartº

doſ "Nahce fatu olera producere. Della qual Zea,chiamata ancor per al

di 4:?· "*" tronome. Seme, diffe Plinio Secondo nel cap. I 1. del lib.18.

#:. "::::: che fi componeua l'Halica, Alica fit e Zea, quam ſemen ap

:::::: Zane, pellauimus. Et appresto. Alica adulterina fit maximè quidem è

come dieef Zea,quæ in Africa degenerat. Et nel cap. 25. del lib.22.Zee,ex

**:#e del qua Alicam fieri diximus,efficacior etiam bordeacea videtur,tri

Farro. mefiris mollior.Tuttauia à queſto fi oppone il medefimo Pli

Strabone,& nio: benche per altro affai bene à Strabone fia concorde,in

Elino": qucile Parole ; ragionando pur di quel così fecondo noſtro:

fiſcontrari, campo nel fudetto cap.1 I del lib. 18;il quale feritur toto an

* - - - -

爹04
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no Panico femel, bis Farre. Talche la Zca di Strabone fii il Nº" fºr ""

Farro di Varrone,& di Plinio; & d'vna ſoia biada faccuali " :

Halica,benche ella fuffe chiamata con due nomi . Confer-炒 2 ".

marfi par queſto da quelche manifeſtamente affermò Dio- pie nºme.

nigi Halicarnaſeo nellib.2;il qual diile come in latino fuo-strabone_,

nano le fue parole,che vocabantantiqui facras nuptias, Roma- varrone,

na quadam appellatione rem exprimentes,confarreationë:à Far- niº Sec. &

ris conтинієatioае,диоdnos Zeати тросажиs. ipienigi Ha
Diſtinſe mondimeno Plinio il Farro dalia Zea, & accen-ே COIICO I -

nando,che di queſta fù la ſtima niinore,& che non fe ne te- “*”

nea conto,doue fi fulle haunto del Farro,foggiunfe, che na Fà ebi diff,

fceua di gran pregio nella Campania,doue ſe ne compone- 25e a Zea Af

na 'Halica futietta, kodata più d'ogni altra per la qual cofa pfaua in di

qui dei Farro douca eller gran careitia. Kui Zea vtūtur(così f::::: ***

diffe nel cap 8. dellib.18) non habent Far est & hæc Italie in :*
Campania maximè,Semenque appellatur. Et nel feguente cap. f., 4:2:2, 4,

11. Sed inter prima dicatur & Alice ratio, præfiantijime, falu- te la «migliore

berrimæque,quæ palma frugum(per Halica qui,& altre volte º in campaniº

intefe la biada,onde ella fi componeta)indubitanter Italiam

contingit. Fit fine dubio et in Afgypto:fed admodu fernenda. In

žtalia verò pluribus locis , fitut Veronenți, Pifano que agro: in
Campania tamen laudatljima. Adunque il lodatiflimo Farro颁 parreb

Campaņo di Varrone, & quella forte di frumento, così pre- :::::::::

giato di Strabone, fù propriamente la Zea, & come offeruò chef, cºmun

l'Autoi della Vniuerſale Hiſtoria delie Piante nel cap.1. del nºme di e ni

lib.4 Farprò omni frumentigenere à ueteribus uſurpatum fuit, bia“.

hine Far Triticeum pro Tritico;ć Far Hordeaceum, pro Hor

dco; est Far Adoreum Columellelil.8, cap. 5. Riman per ogni

modo quel primo dubbio in piede ; percioche, & Dionigi

parlò riftrettamente della Zea, & nella steffa manierainte

fe del Farre;& molto più Varrone,che diffe. Quod Far con , , , ,

fºram Campano&quod Triticum Apulo? Anzi à ben confiderar蠶ಓ. !
- - - - - - Ag 177 •

cioche del Farro, della Zea, & dell'Halica ſcriile ilmedef-2: fà il

no Plinio nel più volte citato cap. I 1. del lib.18. potra ap- proprie Far

parire ch’egli del Farro,& della Zea parlò, come di vna fola ro, er et lui

biada Hauea propoſto,volertrattare dell'Halica, quapalma燃

fruguan indubitanter Italiam contingit, & celebrandò più del-#蠶

l'altre la Campanafeguià deſcriuere il noſtro campo Lebo-fő vers.

tio, per le qualità del ſuo terreno, & del ſuo fitofecondiffi
KII ΑΥΛΟ
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mo d'ogni biada, il quale feritur toto anno Panico femel, bis

Farre; & ſenza dimora foggiunſe, che Alica fit è Zea, quam

Plinio Se: Semen appellauimus;& hauếdo poi integnato il modo difrã

:點ႏွစ္တို gerla, feguì à dire, che poſtea (mirum diffu) admiſcetur creta,

:::::. quæ tranfitin corpus coloremque,et teneritatem affert.Inuenitur

bæc inter Puteolos,Ó Neapolim in colle, Leucogeo appellatosex

tatque diui Auguſti decretum, quo annua vicena millia Neapoli

tanis prò co numerari iujit è Fiſco fuo,coloniam deducens Ca

puam : adiecitque cauſam affèrendi ; quoniam negaffent Campa

ni, Alicam confici fine eo metallo poſje.In qual guifa adunque,&

à qual fine, mentouar il campo Leborio,ferace del Farro:fe

l'Halica per cagion della quale di quel campo hauea ragio

nato,non del Farro, mà della Zea, che fi riputa diuerfa forte

dibiada,fi componeua ? Ancor nel c. 5. del lib. 3. egli molto

lodò lo ſteſſo cāpo per la fua meffe,di cui fi faceua l’Halica,

dicendo della noitra Cãpania,che ibi Laborini campi ſternữ

Il Mattioli, tur,G in delicias Alica politur meſſis. Queſte cofe non furono

& „!, Aitºr confiderate, ne dal Mattioli, ne dal ſudetto Autore della »

蠟醬 Hiſtoria delle piante;i quali hebbero per fermo, che l'Halica

É: nota fi faceua della Zea, & non già del Farro; & il Mattioli ſopra

il cap. 87. del lib. 2. di Dioſcoride, hauếdo affai bene à fauor

del creder fuo recato quelche di fentenza di Afclepiade ne

fù detto da Galeno nel lib.7, della Compoſitione de'Medi

camćti,& da Aetio nel cap.45. del lib.9. di autorità di Ar

chigene, pensò, che fimilmente Plinio fù dello ſtefio dire;

dal quale inuero fe la Zea nõ fù confuſa col Farro:fù dei Far

ro, & della Zea della noſtra Campania parlato come di vna

n,a,i, in , folabiada . Diremo forſe,che qui per virtù del terreno la »
Jatij luoghi Zea fi tramutaua nel Farro; la qual era ben di tal natura-,

à a variē– che facilmente in altra biada fi cangiaua?Apud Græcos,difle
vrti, lo ſtello Plinio nel cap. 1o.del lib. 18.eft Zea;traduntque eam,

ac Tipben,cumfint degeneres,redire adfrumentumfi piſte ferä

tur, nec protinùs fed tertio anno. Certamente efiendo ben ve

ro, come egli afferma nell'antecedente cap. 8. che frumenti

genera non cadem vbique:meque vbi eadem funtifdem nomini

bus. Et appretto,che vulgatiſſimum Far,quod Adoreum ueteres

appellauere: Siligo, Triticum hæcplurima terris communia: al

» l'incontrºlą Zea fuori dell'Italiá per lo ſuo ſteſſo dire,fù pe

culiare di alcune regioni , & della Grecia fingolarmente;
onde
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onde il fuo nome fù detto da Dionigi effer Greco.Le paro

le di Plinio fon queſte. Arinca Galliarum propria: copioja Čr

Italiæ efi. AEgypto autem,ac Syrie,Ciliciæque,& Afie,G. Græ

cie peculiares Zea, Olyra, Tiphe. Et per queita cagione fog

giúfe ſenza altra dimora,che qui Zea vtūtur,non habent Far:

eft et hec Italiæ in Căpania maximè, Senenq; appellatur.Talche

la Zea effendo biada della Grecia, & Greco queſto fuono- Et da Greci

me,anche nel Greco Poeta Homero egli volleritrouarne lv-/; “Fººl“

furpatione,dicédo. Hoc habet nomºn Zea res preclara, vt mox ***

docebimus;propter quam Homerus Zeistapos ápovp« dixit (il luo

go di Homero è nel lib.2 della Iliade) non vt aliqui arbitră

tur,quoniä vitam donaret.Nè poi in quel luogo mentouando

più la Zea,ſeguì àragionare à diftefo del Farro. Egli adun

que nel trattar dell'Halica dilettatofi chiamar il Farro, di

cui ella fi componeua,col vocabolo Greco,diſtinfe ben dal

noſtro Farro, non la noſtra: mà la Zea foraſtiera per lo qual

modo non fù difcorde,nè da fe ftesto, nè da Dionigi Hali- plinio Sec.

carnafeo, nè da Varrone.Cosi ancor ſempre chiamò Cen- ſeco ftesto,

cride col nome Greco l'vccello,di cui pariero di qui à poco, & eº: ??

chºvna volta fola appellò. Tiunucolo al modo Latino. Et via :點證
più vero ſcorgefi il dir mio,feriuếdo egli nel c.7,che Far in m:cºnsor.

AEgypto ex Olyra cöficitur.Tertiŭ genus ſpicæ hoc ibi efi.Gallie dato.

quoq; fuữ genus Farris dedere,quod illic Bräce vocant,apud nos

$andalum,nitidiſſimi grani: & alia differentia eſt, quòd fèrè qua

ternis libris plus redditpanis,quàm Faraliud.Talche,& la Brã- Et da altri

ca della Gallia,& la Olira dell'Egitto,&(io aggiungerò)la , “”“”“”“”

Zea della Grecia, benche con qualche varietà, egualmente

eran tutte Farro. Et hora intender potremo per qual manie- :

ra Ifidoro nel cap 3.del lib. 17. dell'Etimologie,facendo co

me vn rºtalogo di tutte le biade, diede il nome di.Seme.al

l'Adoreo: effendo da Plinio ſtata detta Seme la Zea, & Ado

reo il Farro nelle parole recate alquanto à dietro · Ado- Ifidoro ;

reum (diffe Ifidoro) Tritici genus,quodidem vulgo Semen dici-鷺" illu.

tur. Percioche,& Zea,& Farro,& Seme,& Adereo furono va- -

rij nomi di vnafteffa biada. Non ricufo io per queito,che siebe alcuni

della Zea & non del Farro altri habbian detto,efferfi fatta , Greci autori

l’Halica; fra quali furono Archigene, & Afclepiade, autori ::::::::-:

Greci,benche Plinio, che fi recherà hor hora,negò,che dal- ஆ

ಸ್ಥಿತಿ da feguacidicoltui fi fulle dell'Haïcaparlato; :::::::::
I! - - - - mà
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I fidoro no

ta ( 3 •

Benche l’

HALIC A ci

mà effendo il mio iſtituto di trattar delle noſtre biade,pava

mi d’hauer dimoſtrato batteuolmente, che l’Halica fi cópo

neua del noſtro Farro, cotanto lodato da Varrone, la quale

nella noſtra Campania, come par,che Strabone accenni, mà

Plinio palefemente afferma,faceuafi miglior ch'altroue. Fù

bé per altro,il medeſimo Iſidoro ancor frà quelli,che fi per

fuafero, comporfi l'Halica della Zea,il nome del qual cibo

effendo ſtato vſurpato bene ſpeſſo nel fentimento della bia

da,di cui fi faceua, egli confufe anche l’origine dell'vn no

me nell'altro,fiche nel citato luogo diffe,che Alica Grecū no

men eft: ilche era vero del nome della Zea, come ci eſpoſe »

Plinio nel cap.25 del lib.22 dichiarandoci,che Alica res Ro

mana eſt,et nö pridèm excogitata,alioqui non Ptifane potiùs lau

des fcripfiffent Greci. Nondum arbitror, Pompei Magni ætatein

vfu fuiſſe, & ideo vix quicquam de ea fcriptum ab Aflepiadis

fhola. Eranfiferuiti i Romani fin da'tempi antichiffimi del

Farro, apparrecchiandolo per cibo in altro modo, delche »

parlò lo ſteſſo autore nel cap7. & nel cap,8.del lib. 18. Et di

ciò fi è detto quelche qui può baftare.

Nel reſto effendoſi già intefo pur da Plinio, che queſta »

Halica fù per fe ftesta nobilistima,lodatiffima,& frà’cibi de

i, perfefef litioſa ; le cui lodi postono in rittretto apprenderfi da quel
fo di molta

lode •

- -

-

Et da’ Ce

рилni сетро

fto il miglio

re,che vi me

feolauan

certo metal

lo, d ver cre

J4,

che egli ſteſſo in breuiſſimo motto ne notò nel citato

cap. 25. del lib.22. dicendo, che Ptifane, quæ ex hºrdeofit,lau

des vno volumine condidit Hippocrates,quæ nunc omnes in Ali

cam tranfeunt: & da lui ſimilmente effendofi affermato, che

nell'Egitto ella era affai vile : eifendo nell'Italia nel campo

Veronefe, & nel Pifano di maggior pregio : mà di fingolar

lode nella Campania, non fol per cagione, come par ch’ac

cenni,del Farroqui migliore,che in altro luogo,mà per l'in

duttria víataui da'Capuani,i quali vi meſcolauano del inc

tallo,ò ver della creta,che firitrouaua ne'monti frà Napoli,

& Pozzuoli:efiendofi,dico,tutto ciò dell'Halica conoſciuto,

ne rimanendomene a dire molte altre cofe,che appartenga

no a queſto Diſcorſo,aggiungerò quì pernó hauerne à par

lar di nuouo frà le cofe artificiali, ch’è ben marauiglia,in »

qual maniera vi fi meſcolaíle la creta,la qual prefa per cibo

impediſce in talmodo il lor corſo à gli ſpiriti vitali, che fa

cilmente l'huomo ne muore . Mà il Mattioli nel Com

ImCļAtO
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mento ſopra il cap.89.dellib. 2. di Dioſcoride fauiamentes Della quate

pensò,& forfe il raccolfe da Galeno nel cap 6. del lib. 1. delle 4 purg"#4

Facoltà degli Alimenti quòd quamquam perferuirmi delle> ::.::
fue parole, aliqui cretă,aliqui verò gypſum Alice commiſcerët, των

vt candidior,et mollior euaderet;ablutionibus tamen priùs eam ! *ઃioli

expurgabant,quàm decoquendam traderent. Fù dato poi da.“

Plinio Secondo il nome di metallo alla medeſima creta–, plinio see

quando diffe,che negauano i Capuani. Alicam confici fine eo illustrato."

metallo poſſè; percioche gli antichi Latini differo à quel mo

-do, per vſo preſo da Greci, al parere di Giofeffo Scaligero Fà nendime

ſopra il cap. 11. del primo libro di Varrone della Agrieol- º dellem:

turacioche fi cauaua fuori del feno della terra;&alcuni au-{: ':
tori di mezza età appellarono anche i legni , & le piante »:ே
con lofteffo nome come può offeruarfi nel c.68. della Vita

di S.Germano Veſcouo di Parigi, ſcritta da Fortunato Ve

ſcouo Piſtauienfe; nel cap.8.della Vita di S.Bonifacio Arci

uefcouo Magõtino,& Martire, deſcritta da Vuillibaldo Ve

ſcoue Eiſtatenfe, & in altri.Mà nondimeno vn cibo cotan

to delitiofo, & lodato, non era di gran prezzo, effendo ſtato

defcritto da Plinio Cecilio nell’epilt 15. del lib. 1. fra quelli

d' vnafua non lauta menfa, nella quale parate erantlastuce

fingule, cochleaterne, oua bina,Alica cum mulfo, cº niue, oliue Plinio Ceci

Betice,cucurbite, bulbi,alia mille non minus lauta. Et Martiale lio,& Mar

manifeſtamente diffe nell'Epigr.6. del lib. 13. che l'Halica-, tialt riſconº

era depouerelli,ellendo ben ilmulfo, che n'era comun con-“

dimento,de’ricchi.
-

» Nos Alicam:mulfum poterit tibi mittere diues.

99 Sitibi moluerit mittere diues,eme. , -

Della ſua molta copia nella Cápania, fi percagion delrab- w.it. ea ºf
bondáza del noſtro Farro,comess'io non erro percondurfe- fcin, jºieſ.

ne quì anche di fuori,accioche vi fi mifchiaffe della noſtra » so diwerar

creta,che la rendeua migliore,e manifeſto argomento quel- *********

che notò Feſto,che Alicarie meretrices appellabantur inCam-“

pania,folite antepifirina Alicariorum verfari quaſius gratia:fi

cut ce, que ante stabulafedebant,dicebantur. Profiibule . Mà è

tempo,che paffiamo à ragionar delle altre nostre biade.

Lodatiffima fù la Siligine della Campania, dicendo Pli

nio Secondo nel cap 9.del lib. 18. che è Siligine lautiſſimus

panis,pistrinarumque opera laudatijima . Præcellit in Italia, fi

/// Ү yy Carn



538 го r У с о х 3 о тrr.

Bella ºrł. Campana Pifis nate miſceatur. rufior illa, at Pifana candidier.

9. "F*!#: ponderoſior verò cretacea.&c. Et ci fù deſcritto da S.Paolino

: : 2: Nolano nell'epift 1. il pane,fatto di queſto frumento,col no
mobil fram? - - - - -

r», Ծ զաaյն ոն di. Pane Campano,afiai lauto;quafi che fuste noſtro pecu

peculiare ſ liare. Panem Campanum (diffe, fcriuendoà Sulpicio Seuero)

de la 6ºº de cellula nostra tibi prò eulogia miſimus. Et appreffo. Ac nè
рапта, panis filigineus tibi modum noſtre bumilitatis excedere videre

tur, miſimus teſtimo iałem diuitiarum moſtrarum feutellam Bu

Ambrogio xeam Talche Ambrogio Leoninę di Plinio,cffendo egli fta

i son: rin to Medico: nè di S.Paolino eſsẽdo ſtato Nolano,douea ha

Id ( O , uer memoria,quando affermò nel cap. 2. del lib. 1. dell'Hifto

ria della fua patria, che la Siligine fia hora il Germano, ch’è

vna forte dibiada, in cui ne' luoghi molto aridi, & faíſofi,

degenera il tritico,che diciamo Frumento,& con più volga

re, & più largo nome, appelliamo. Grano. Le fue parolefon

queste Triticum, Hordeum,Semen,Auena,Siligo, quod Germa

num nunc vocant Campani: item Milium, Panicum, acLegumi

num omnia genera fanè quàm in agro Nolano luxuriare com

- - - - - periuntur. Mà forfenel ſuo teſtoła Siiigine occupò iľIuogo

*: hanſº dell'Anena. Ii Mattioli ſopra il cap 84, del ſudetto lib. 2. di

#您 Dioſcoride pensò, che della Siligine più non fe n'habbia;

mhábbá ilche potrebbe effer vero, hauendo affermato il medefimo,

Plinio nel cap.8.delcitatolib. 18. ch'ella nella maggiorpar

te della. Francia frà lo ſpatio di due anni fi tramutaua nel

comun Tritico; fiche per negligenza degli Agricoltori,fe »

n'è potuta ancor frà noi far perditataifai facilmente: giả,

mutati glivfide'popoli,& la fủa molta bianchezza non più

lor riſtorando quel fuo minor peſo del quale fừnotata pur,

da Plinio nel c. 8,che la chiamò Tritici delitias;&poi foggiũ

fe.Candor eſt, 29 fine virtute, et fine pondere:conueniens humidis:

trastibus,quals Italiº funt & Galliæ Comate. Mà l'Autore »

Et altri, che della Vniuerfale Hiſtoria delle Piante nel cap.1. del lib.4.la

Jiaquelloebe riputò,effer liora il Grano bianco,del quale fi hà copia tutta:

4:“;.$12- uja; benche,ò pervna, òper altra cagione,che nerendono i

не Візнеo º Agricoltori,non fia da lor molto vfato:mà potrà fcor

erfissè ciò fia vero,di lor facẽdofi il rifcontro;percioche lo

telfo Plinio nel citato luogo diffe della Siligine, che nữquả:
maturefeit Pariter, nec vllafegetum minus dilationem patitur:

propter teneritatem:ijs,quæ maturuere protinàsgranum dimit--

፩ÉÁⓊ--
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tentibus.fed minùs quàm ceterafrumenta in ſtipula periclitatur,

- femper restam habet ſpicam,necrorem continet,qui ru

biginem faciat:

Ancor ci eſpoſe lofteffoautore nel cap.1o del lib. 18.che E la Campº

Milio Campania precipuè gaudet pultemque candidam ex eo fa-:# -

cit fit & panis predulcis, la qualiode hora è propria del ter- :3 .ثٔه
ritorio Nocerino,& del Nolano, che fono più humididegli mirrºri,

altri noſtri terreni;percioche il Miglio ama quei luoghi,co- di Nocera,

me affermò il medefimo Plinio nel cap.7 del fudetto libro. G. in quel di
Seri debet in humidis,

- Nola.

... Dipiù il Tragoche favna ſpecie dibiada,Pstata anoi مان it r:ہرمز
di Oriente : ò fol naſceua nella Campania, & nell'Egitto: ò , o ſpecie di

certamente fol ne medeſimiluoghi fe ne faceua quel cibo, bisaápor2

appellato con lo ftesto nome; delche così parlò Plinio nel te a soi di

cap. 1o del lib. 18. Adijciunturhis genera, Bromos,Siligo εατρ-Jκυκέ.

ptitia, co Tragos: externaomnia ab Oriente inuesta,Orixefimi- ... . . ;

lia • Et nell'antecedente cap.7. Simili modo ex Tritici femine · |

Tragum fit,in Campania dumtaxàt;&· AEgypto. Il Dalecam- |

pio annotando queſto luogo di Plinio, riconofce il Trago - - - -

per biada, come anche l'accetta l'Autore della Vninerſal

Hiſtoria delle Piante nel c. 1. del lib.4,& prima di ambedue

ancor fece il Mattioli ſoprail c.84.dell. 2.di Dioſcoride.Mà

il primo dimoſtrando parlarfene dagli antichi autori anche 笼*需
in guifa d’vna forte di cibo affermasch’hoggi fe n'habbia , ി.赞

fotto altro nome : mentre il fecondo riferiſce nel cap.5.del que á biada

citato lib.4. che alcuni negauan, che fàbiada:& il terzo,nê “ºbºrº ***
parla del cibo, nè penſa, hauer Dioſcoride parlato d'altro, A retro

che della biada, di cui crede, efferfi hora frà noi perduto il ”

feme.A me bafta hauer notate le lor varie opinioni,& baſta

ancora,hauer autori, che in qualfiuoglia modo frà lebiade

l'han numerato: Mà paffiamo äglianimali, &prima à gli

aquatili,& poi à gli altri.

JIX. Lodatiſſime nella Campania Felice l’Ostriche

„ ” i Baiane. Propria /prete delle fue Colombe.

Vccelli I tahucoli.

In affai riftretto dire raccolſe Plinio Secondo le comuni

lodi de'Pefci,& delle Conchiglie del noſt o mare,feriut nio

- - Үу у 2 I : .
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Hà tí nehº nel cap. 5 del lib.3. che heclittorafontibus calidis rigătừr,pre

":::"*" terque cætera in toto mari conchylio,& pifce nobili annotantur.

: #:: Etio non douendo qui attēdere i particolari Viuai,affai fa

sti; ; ;;; mofi,che di effici hebber, Licinio Murena,Filippo,Hortem

fe feſſo , er fio,Lucullo, Sergio Orata, & forfe alcun'altro,ne'quali l'hu

fer 84: Pri mana induſtria refe più celebre quella della natura,non ha

* *******і, uerôа ragionariae molte cofe. Il fudetto Orata fù il primo,

բ: A. „... che Ostrearum vinaria(fono parole del medefimo Plinio nel

#ă, cap. 54-del lib.9.)inuenitin Batano finu, etate L.Graffi oratoris:

os T R i- ante Marficum bellum(ciò è dell'anno 663 di Roma)necgule

C H R, ºnde caufa, fed anaritie: magna vestigalia tali ex ingenio percipiens;

/*"":"?":" est optimum ſaporem offreis Lucrinis adiudicauit. Benche Vale

rio Maffimo nel cap. 1. del lib. 9: vuol, ch'egli edifieijs etiamޭޑޯއ.
- - fpaciofis,& excelſis,deferta adid tempus ora Lutrini laeus pref.

- fit, quo recentiore vfu conchyliorum frueretur: hauendogli di

Plinio Sec, più attribuita de peſcivna fmiſurata gola. Mà,ò per fuaau

& Valerio uidità di groffi guadagni, ò pure di molto faporofi cibi, fà

Maff diſcor per ogni modo il ſuo quel ritrouato di fi nuoue delitie de
di. z noſtrisà quel tếpo defertilidi,fopra le lor proprie,& natura

lisonde anchevsãdofi poiàfuaimitatione la medefima in

duſtria nel reſto dello ſteffo lago, vi diuenne la peſca delle »

Oftriche copiofiſſima, & per la loro molta ftima di rendite

grandi alla Republica Romana, delche ci fono teſtimonij:

Efende di. Strabone & Cicerone già recati altroue.Et qui è ben dano

uấnute sol-tarfi,chefe Pozzuoli, città nel medefimo feno Baiano, prefa.

tº care dºpo à frequētarfi dal tempo dell’vltimo infortunio de' Capuani,

::::::::“'fempre poi più crebbe,come fi è auuertito ſpeste volte; & fe.

****** in féntenza di Martiano Capella, riferito à dietro,& con--

Vai: rio ..., «orde à Valerio Maffimo, che fi è intefo pur hora,farono i

ನ್ದಿರಿ medefimi ameni lidi per lunghistime età deferti: nonpuò

B:n. giuſtamente imputarfi a'Capuanifrà le altre loro fmodera:
II 4 ( !. te delitie I'vfo ancora di quei così diletteuoli bagni, & di

quel cibo così pregiato.Adunque,ne de'Pefci,nè delle Con--

Pelle quali chiglie de'priuati viuaiio ragionando : nè men del peſce,

: che fu chiamato. Aurata. deủerò parlare, del quale ci diffe.

#":: Martiale nell'Epigr.85.del.lib.13.che
#ià/aporje” Nот отnis laudem,pretiumque Aurata meretur:

». $ed cui folus erit Concha Lucrinacibus. |

Siehº ne dimoſtra,che parimēte ne viuai da loro fignori di
COAيه
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conchiglie nudrito, & non già per natural prerogatiua del

nostro mare,era faporofo,& caro più ch'altroue.

Fù general lode delle Oſtriche Baiane quella, che venne 1:9; IRI

accennata da Mutiano appresto Plinio Secondo nel c.6. del ::::::*

lib, 32; il quale riputando migliori di tutte quelle del Ci-:#;
zico, città, & Iſola d'vn medefimo nome apprefio la Mifia- 22 a,:

nella Propontide, le antipoſe alle noſtre: non di ſapore: mà di qselle dé:
di grandezza Cyzicena dift:maiora Lucrinis:dulciora Britan-ciscº.

nicis. &c. estendo itate le Britanniche di tanta lode, che far

poteuano inuidia alle Lucrine, come parmi di poterfi rac

cogliere da quelle parole dello ſteſſo Plinio nel fudetto cap.

54 del lib.9. Nondum Britannica feruiebant littara,cùm Orata

(intende di Sergio Orata,che fi e mentouato à dietro) Lucri

na nobilitabat. Mà falirono poi alla ſuprema lode,all'hor che 9:***** Pºi

quelle di Brindiſi, per vn certo loro ſpecial ſapore affai fti-ງູ ಸ.
mate,furon condotte,& nudrite nel noltro Lucrino. Poſteà :

(foggiunfeíl medefimo autore)vifum tanti in extremam Ita- nei iago Lu

liam petere Brūduſium Ofireas, ac ne lis effet inter duos ſapores, “ri”: 4*;ll;

nupèr excogitatum,famem longe aduestionis à Brunduſio, com- *******

paſcere in Lucrino. Et nel citato cap.6.del lib.32. Gaudent &

peregrinatione, transferrique in ignotas aquas. Sic Brundufine

in Auerno(già fappiamo,che l'Auerno,& il Lucrino eran due

laghi, congiuntiin vn folo)compaſta,et ſuum retinere fuccum,

est à Luerino adoptare creditur. Del modo del generarfi que- „, -

Re Oſtriche parlò pur queſto autore nel cap.5 1.del lib.9.di- :::ուr-ո

uerfamente daquelche ne diffe Strabone nel lib.3 Quel Geo- :";.
grafone attribuì la cagione al flutto del mare, onde diffe » msäs.

appreſſo il fuo interprete,che in uniuersã exterum mare omni

Ostreorum, Concharumque abundat genere, питero, ел magni

tudine. Mà Plinio ſcriffe, che quæ filiceo tegmine operiuntur, Strabone&

vt ostrea proueniunt putrefcentelimo,aut ſpuma circa nauigia,:****

diutiùsfănte defrostuepalos gignum maxime. Et certaṁế."

te in queſto modo fi generauan ne'fuderti noitrilaghi,chia- Le „fire :

mati da Lucio Floro quædam maris otia , effendone ancorஃ.
teſtimonio Aufonio Galle,il quale nell'epiſt. 13.nel raccon- nei modo di :

to delle famoſe Ostriche di varij luoghi, più copiofo di 44eile, diquello,che ne fè Mutiano apprefio Plinio,dandola prima , d’.

lode alle Oſtriche di Medulo, Penifola appreſſo Burdigala, pg․ وومه -

ſua patria,diffe,le Baiane ondeggiar pendenti da'pali. nell'acque,

IIX.
- r» » Yel.
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„ Velque Baianis pendentfluitantia palis.

Let;ione di Laonde io non poffo accettar l'emendatione, penfata pri

ಕ್ಲಿಚ್ಟ? ma dal Lipfio nelle Note ſopra il lib. 14. degli Annali di

கீ, 8i : Tacito, & poi replicata dal La Cerda ſopra il lib. 9. dell’

Cerda rifia Eneide di Virgilio,i quali nel fudetto verfolegger voleuano:

tatt. pilis.& non giä.palis: quafiche Aufonio haueife voluto allu

dere à quel detto di Virgilio. Sarea pilacadit. che parlaua e

della nuoua opera del Porto Giulio, formato da Agrippa »

Pell:1*eli del lago Lucrino. Nel reſto il medefimo Aufonio, il qual

f::{:::: per vn Poetico ingrandimento;&acceſo dall'amordella ſua

##:::" patria antipoſe le fue Qttriche allenoſtreinon così fatto ha

gluori. uea nell'epift 7. in cui fù contento dire, che gareggiauano

con le Baiane:& farebbe ſtato il douere,di accrefcere molto

più le loro lodi, hauendone hauute trenta in dono dal fuo

amico Teone,al quale in rendimento di gratie così ſcriuea.

32 Ofrea Baianis certantia, que Medulorum

32 Dulcibus in ſtagnis reflui maris aftus opimat,

33 Accepi,dilette Theon, numerabile munus.

Mºfº"*** Mà i Poeti han queſta licenza,di mutari colori del dire,co

:::::# metorna lor più acconeio: fe pure non crederemo, che pa

f::,: rutogli (sè ben fi offerui di quella ſua epiſtola il titolo, & il

giarſene een fine)quel numero troppo fcarfo: volle effer anch’egli ſcarfo
f9, nel lodarle,percagion,forfe,che il giuſto lor numero di vna

- cena farebbe douuto eifer di cento, quante ne mangiò in->

:º"º vna volta l'Imp. Albino, & quante Giouenale nella satira 8.
tatodaسد•1\--

::::::: ne attribuì alla menfa di alcuno,che lautamente viueua

- | גי Dignus morte perit,canet licet Oſtrea centum

», Gaurana, & cofni toto mergatur aheno.

Aufonio con l'amico fuo;&io feco hò voluto fcherzare.

c., huon, , Conueneuolmente hora dalle acque all'aere, cioè dape

ragivne può ſcià gli vccelli,sè fi attendano i loro principijpoſciache &
f:::" ":'', que ti, & quelli vfcirono nel quinto giorno della vniuerfal

|್ಲಿ a :, creatione del mondo dalla mano di Dio; potròfarpaig:
v....in. * gio: & ancor con doppia ragione dopo hauer parlato delle

|- Oftriche, che fi generano intorno a'iegni, & a'pali,da'quali

non fauolofa, mà è ben maranigliola hittoria, che naſcan

tuttauia alcuni vccelli nell'Oceano,& ne'mari Settétrionali.

Mà quali faranno ſtati quelli della noſtra Campania, che »

furono fingolarmēte lydati dagli antichi autori? Seguendo

- |- |- ... la
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la naturalezza delodati noſtri pefci ne domeſtici Viuai, & Et delle s

nel chiuſo lago Lucrino,per la peſca de'quali non fi è hauu-ಓà:

to bifogno del fottiliffimo lino Cumano : nè men hora ha. ::::2

ueremo da adoperarlo, per far caccia de' noftri vccelli (Eſi w g.

fua gloria, diffe Plinio Secondo nel cap. 1. del lib. 19. ragio

nando del Lino, 9 Cumano in Campania adpifcium,& alitums

capturam) percibche n'habbiamo nelle noltre cafe alfai fa

migliari, & fono le Colombe, già dall'antica gentilità cre

dute facre alla dea de piaceri,la qual finfero, effer nata dal

la ſpuma del mare, di cui anche l'Oltriche nel piaceuolisti

mo feno Baiano eran generate. Hebbero adunque gran lo

de le Colombe Campane, mentouate da Columella nel cap.8.

del lib.8.dell'Agricolturasil qual prohibiua, di accoppiarfi .

infienne quelle di varie forti , sè fi voleuano hauer moltofe

conde. Sinaliter(queſte fonole fue parole)certènecalienige

neris coniunguntur: vt Alexandrinæ, ø Campane:minùs enim

inpares fuas diligunt,& ideò nec multum ineunt, nec fepiủs fa

tant.Ma di qual patria intefe Plinio Secondo nel cap.37. del ch'eraaa;

lib. 1 o il qual delle Colombe ragionando, occulte maraui- corpº mag

gloſe meitaggiere nell'afledio Modaneſe,da molti fmifura-s: „#“

tamente amate, foggiunſe ..Guin cº patriam nobilitauere,in :::::

Campaniagrādijime prouenire existimate.La teflitura del fuo#/aze/a.

dire dimoſtra, che la grandezza di corpo delle Campane »»

maggiori di tutte l’altre, rendea celebre il nome della Cam

pania,lor patria,ancor in queſto altı o modo;& che perauué- Plinio Sec.

tura non di altra forte eran quelle Colombe, delle quali L. illustrato.

Arius eques Romanus ante bellum ciuile Pompeianum denarijs

qnadringëtisfingula paria vëditauit,vt M.Varro tradit:douen

do efferfene aucor fatto fingolar conto da coloro, che nel

l'età ſua pazzi nel loro amore alzauan alte Torri fopra de'

tetti delle proprie cafe, accioche vi facestero i loro lidi; & . . .

feguendo l'effempio depiù antichi, ne fapeano à mente, &

ne raccontauano diciafcheduna le nobili genealogie. |

Di altri nottri peculiari vccelli io non ho letta veruna. » ಸಿ;

memoria negli antichiautori : mà perſuadomibenqueſto, i:,:;

che i Tinnucoli, vccelli parimente domeſtici per qualche » per jer na

maniera poſciache han coſtume di farfi i midi negli edificij iurei áfen
più alti, & fon naturali difenfori delle Colombe contro de'炒:lle Co

Sparuieri, della qual proprietà ci furono deſcritti da mede. ""

LIX - - - fimi.
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fimi,Plinio,& Columella ne’luoghi citati:perfuadomi dico,

che nella noſtra Campania, non offefi, deuettero effer acca

rezzati. Ob id(diffe Plinio,dopo hauer parlato delle Colom

:ே ijs habenda eſt auis, que Tinnuculus vocatur: defendit

illas,terretque Accipitres naturalipotentia,intantum, vt vi

fum, vocemque eius fugiant. hac de cauſa præcipuus Columbis

amor eorum. Et Columella. Genus Accipitris,Tinnuculum vo

B: bera fcº- cant ruſtici, qui ferê in edificijs nidos facit : E hora la virtù di

:::*, queſto vccello affatto frà nei ignota, effendo ſtato diſmeđo

::::" quaſi del tutto il coſtume dinủdrire Colombe nelle dome

ftiche colombaie; fich’egli fuole anch'efferci noioſo col fuo

ſpeſſo tinnire con la voce,onde di Tinnutolo hebbe il nome:

rebberº anzi fi hà à vile;percioche,per feruirmi delle parole del Bel

quelnome , lonio appresto l'Aldrouando nel cap.6. del lib.5. della fua_s

del "i" Ornithologia, cum paſcitur,in aere fufpenſus, & tanquam inu

:::::: motus bare:credendófi dal volgo che ſtia così otioſo à pré

chráifí an der vento, fiche Scacciaužtolovien chiamato fimilmente dal

chiamati da le noſtre genti raſticali. Al medefimo Aldrouando parue se
Greci. che à Plinio non fù noto quel fuo nome latino; nam Grace

- - voce vbique Cenchridem vocat, & Tinnucoli femeltantumme

-:器 minit : locuintamen illum non ex Grecis transtulit, fed à Colu

3:46” mella ſumpfit. Ma egli hà il torto,fe per ogni maniera non fił

rifiutato, quel nome à lui ofcuro.

IX. Armenti di saualle nella campania Felice. Swoi

Buoi. Il latte delle fue Vacche gioua mirabil

mente à gl’infermi. Suegreggefeios

de disa/ciolodatiſmo.

zuerrens Mà benche d'alcunianimali terreſtri,dequalila copia fù

della 6am- quì grande,& la virtù fiù molto lodata, non fi leggaefprefla

re:: mentione negli antichi autori: nondimeno con faciltà,& çõ
*: ::::::::: certezzana deremo buona notitia raccongliendola da
drir ógni for |- ppren w 2 * وهدوب-8 |- |

I, a, .fia. altri racconti loro.Nè di qualfiuoglia forte di beſtiame noi

A22e, potremo dubbitare: fe infieme:non dico del prefente eſsem

pio che ſe n'hà affai manifesto:mà del detto di Virgilio non

dubbiteremo,il qual neverfi,recati nel ragionamento della

fecondità del campo Capuano, del Nolano, & dell'Acerra

HOs
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no, affermò, effer ciaſcun di effi egualmente acconcio à pa

fcoli,che alla coltura.

..:Etfacilem pecori, &patientem vomeris vnciלע

dinotandoci la voce pecori, fecõdo l'interpretatione di Ser

uio,fuofpofitore, fopra il lib. 1. della fua Eneide, omne,quod

humana lingua,& effigie caret,id est à paſcendo.Mà la copia,& Fà cepiofe

la lode, ſpecialmente degli armenti di Caualle,douette effer : armenti

grande,f ben cóſideraremo l'antico ſtato di Capua, & quel ####1.发

di Nola,alle quali città,& Virgilio & Polibio,che fi è recato ::::::::::

altre volte,fingolarmente attribuirono queſti terreni; per- ber gl, bus.

cioche il gouerno delle loro Republiche fù in mano depo- mini nobili

chi,ciò è degli huomini nobili, & non già della moltitudi- ប៊្រុ -

ne, ciò è depopolari: & per inſegnamento di Ariſtotile nel :::::::::

cap.7. del lib.6. della Politica, che in latino dire fuona in- na, 9 aĝi,

queſto modo, vbi contingit agrum equis accommodatum eſſe: Capuana.

hic quidem natura aliquo modo fastum eſt, vt conſtituatur vali- , ., .

dus paucorum dominatus. Di Nola diffe Liuio nel lib.23.per:蠱

aftenermi dal ſuo antecedente più diffuſo racconto nella-- :„:“medeſima fentenza,che à tempo della feconda guerra Car- la

tagineſe Senatus Romanorum, plebs Annibalis erat, confiliaque

occulta de cede principum, & proditione vrbis inibantur . Mà

di Capua, liberata per la marauigliofa accortezza del fuo

Pacullo Calauio dal pari furore de fuoi popolari, i qualifi

milmếte volgeuano per l'animo per cedē Senatus uacuã Rem

publicam tradere Annibali,ac Panis, è ancor certo, che il fue

ordine Senatorio era diſtinto da quello del Popolo : quan

tunque parmi,che lofteffo autore di effi parlò al modo,che

fi vſaua in Roma;laonde dalla riconciliata plebe Capuana

al fuo Senato diffe,eller ſeguito,che nihilin Senatu alium ali

ter,quàr:: fi plebis ibi adeſet concilium. Et queſta congettura • Et moltº cº- .

prende maggior forza, fi dal copioſo numero degli equiti, piefº fº il

ch; dalla Campania, come affermą Polibio nel lib. i. fa-:":ੇ

rebber potuti hauerfi in lor fauore daRomani nella guerra :it: 獻faمع

co’Galli:come dalla virtù,& dal valore fingolarmente degli regions.equiti Capuani, che à gli equiti Romani, anche per confen- v

timento di Liuio nel libro fudetto,eran di gran lunga fupe

riori.Le parole di Polibio apprefio il fuo interprete,che non

diftinfe il numero,nè de' Romani equiti, nè de'pedoni da »

quello de'Campani per la ragione,che fi recherà nel feguĉ

IX Z z z CC



te Diſcorſo,fon queſte. E plebe Romana,atq; Campana dedere

nomina militie peditum ducenta, & quinquaginta millia: equi

Polibiº : & tum tria, & viginti millia. Della qual guerra anche ragio

Ësºlº 9::: nando Paolo Orofio nel cap. 13. del lib.4; feguito poi dali:
fio :: Autor dell'Hiſtoria Miſcella nel lib.3. diffe di teſtimonian

;နိီဒီး’ za di Fabio Pittore, antico hiſtorico, che inferuenne à quel

di. fatto, che maggior numero ancora de'medefimi Romani,

& de' Capuani equiti, & pedoni,non இ! farebbe POtutO rac

coglierfida effi Romani, come da Polibio vien raccontato:

mà che fù fotto le loro inſegne; percioche in vtriuſq; cöfulis

exercitu offingëta millia armatoră fuiſſe referữturfitut Fabius

historicus,qui eidem bellointerfuit,ftripſit;ex quibus Romanorā,

& Campanorū fuerunt peditum trecenta quadraginta osto mil

:::::::: & lia ducenti:equitum verò vigintifex milliafercenti. Quando fi.

醬없:; parli di alcuna moltitudine di ſoldati di più di vn popolo,

"":accoltiin yno fiesto eſfèrcito ſenza altri maggior diſtin

tione, come vedeti, che fecer Polibio, & Fabio, ò diremo

Orofio, io non dubbito, che haueraffi à credere, che diuiſa

mente l'vn numero di effi dal numero degli altri füdi ро
-yerdi nulla difeguale .Mà della virtù degli equiti CaوفEtmaggior, co

la virtă de puani, ne quali eran collocate le forze maggiori della Ca

gli equiti Ca puana Republica, diffe Liuio, che nella guerra poi co’Re

:,:.,. mani fi vide affaichiara pruoua. Sex millia armatorum habe

:::::“ bantipeditem imbellem ejuitatu pluspºtam: itaque equefiri乞ſ/。 -
- -

bus prælijs laceſſebant hostem.Et nel lib.26. In multis certami

nibus equeſtria prælia fermè proſpera faciebant;peditesfupera

Et quaſi pe bantur. Alche facilmente alluder volle Torquato Taffo ne"

culiare ai verfi recati à dietro, hauendo introdotto, effer paffati dalla

4":"":" noftra Campania alla conquiſta di Geruſalemme non altra

"::::::: foldatefca,che la equeſtre: douendoſi nel reſto auuertire,ch'

ήπειun". egli per deſcriuer con Poetici modi queſta regione,diffe , ;

che laſciate ella hauea queſtepiagge& queſti colli,effendo

Tº:Tuatº à lui ſtato affaiben noto il fudetto infegnamento di Ariſto

蠶 ಫಿ' tile, onde nel Paragone dell’Italia alla Francia fù dello stef

: : fo parere,& che nepagſipianila nobiltà ordinariamente èguer

cordato rier::ºne quella,che puòcommodamente nudrir caủalli,e effer

petre La Leitarf“ 1"eſtº modo diguerreggiare.Et å queſto fi confà mol

§e: 1:35 tº be": "e:he non folea negarmi, & poigiudicô,nondo
t O. » uertacere nel cap.3,del NaPoletano Ginnafio il mio amico,

Pie
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Pietro La Sena, che gli antichi ſtudij de faoi Napoletani,la

cui città,come offeruai à dietro,non effendo ſtata di fenten

za di Silio diues opū, nè men fù diues fegetis, furono ne’tem

- pi antichi più che in altro nelle cofe del mare, ó ch'effendo la L

città collegata co' Romani,par che folamente nelle marittime im

prefe venije impiegata. Et di ciò baſti.

Non celatamếte:mà con aperto dire parlò de’noftri Buoi Furono i

Columella nel cap. 1. del lib. 6. de' quali ancorche non ne s Brºſ deºs

diffe gran lode, affermando : che Campaniaplerumque Boues露%';

progenerat albos,& exiles:nõdimeno parmi,ch'affai nobil lo-.ே d?

de ne fù quella,nő foldi effi, mà di queſti terreni,che la na-i-heusifr

tura lor concedeua forze baſteuoli,& acconce al bifogno de' ze alla ju“

noſtri agricoltori:onde lo ſteffo autor foggiũfelabori tamen, “**

cớ culturepatrij foli non inhabiles.Talche la non molta robu

ftezza de’noltri Buoi non fù difetto della natura,quafi ſtan

ca;la qual nulla operando inutilmente,concedette vna fom

ma fecõdità a'noſtri campi,& ad effi,che doueano arargli,

non fè di maggior virtù,fenza efferne bifogno, inutil dono.

Et può ſcorgerfi effer queſto allai veropoſciache ella di: nun,- ^ L - • , A |- atte delle

uifa mente fù molto liberale nella virtù del latte de noſtri ;#####

armenti,& delle noſtre gregge di più maniere. A quel delle del monte_

Vacche,le quali pafcolauan nel monte,che fouraftaua à Sta- Lattario, on

bia, diede la virtù d'effer certistima medicina à gl’ infermi, # f::“

dalla cui celebrità nato prima il nome di Monte Lattario,fù盎::n.
poi appellata Lettere la Veſcoual città ini edificata, che à le,ர்ே:

tempo del Capitolare del Beneuentano Principe Sicardo ta medicina

nell'anno 836. le cui parole hò recate ragionãdo del Promõ-4 gl'infer”

torio di Sorrento, era vna delle Maffe del DucatoNapoleta

no;& perauuétura di tutte l'altre la maggiore.Di quel móte

diffe Caffiodoro nell'epiſt. 19.del lib.II. che la falubrità del

fuo aere cumpinguis arui fecunditate confentiens, herbas pro

ducit dulciſſima qualitate conditas, quarum paſtu Vaccarum tur

ba faginata, lac tanta falubritate conficit, vt, quibus medicorum

tot confilia neſciunt prodeffe, folus videatur potus ille preſtare.
Et la fteffa lode allo Stabiano latte armentale fù data da » ಕ್ಲಿ! Gs

- |- - - - رس --- |- - S 1 FT) II13 CO »

Simmaco nell'epiſt. 18.del lib 6. Stabias(diffe,parlãdo di due 3: Gafens

fuoi figliuoli) ire deſiderant, vt reliquias longa egritudinis ar- cencordi,

mentali latie depellant. Mà à qual altro huomo potremo di

queſto dar fede più che à Galeno il quale à díltefo ragioná

ᏗX. Z. z. z 2 donc
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done nel cap. 12.del lib.5 del Metodo, racconta di vngioua

netto infermo, che di Roma quarto tandem die naui Stabias

peruenit,ufufque eſt laste,quod mirandam fanèvim habet.necfi

me cauſa prædicatur. Et apprefio. Pecora verò,quæ in collead

Stabias pafcuntur,Boues funt. Di queſta virtù adunque fù lo

dato il latte delle Vacche della noitra Campania nel fuo

confine Orientale.

z-tauhaai , Mà verſo il lato Occidentale faceuaf del latte delle no
i, GREGge fire gregge nel campo Ceditio apprefio Sinuefla il nobil

nel campº cafcio Veſtino,così appellato dal nome della città Vefcia, del

***", "P" quale parlò Plinio Secondo nel cap. 42. dellib. 11. & Mar

:#„”; tiale nell'epigr.31. dellib. 13.che nel fecondo Diſcorſora

gionando di Vefcia, & del fuocampo già recairnè parmi,
sobil zafeio giº - -

Vefsino. qui douer lofteſto replicar di nuouo.

X. Terreni della Campania Felice di facil soltura . »

detti da Latini. Terra pulla.

Tetsuan gli Adunque la natura,la qual fù così liberale, & così infati

ល្ហុ º cabile nel donare non vna virtù fola allatte de'noftri armé

::::::: ti, & delle noſtre gregge, non deuerà ftimarfi, nèfcarfa, ne

sei, cºm stanca, per hauer prodotti di forza non molto grandiino

pania, non º ffri Buoi.Mà inuero ella gli fece al noſtro bifogno affai ben

:::: /"ºi forti,potendofi queſti campi,come diffe Varrone nel c.6.del
Buoi, 1.2.dell'Agricoltura,arar anche facilmente dagli Afinelli,de'

quali,altri in altre opere,& plerique deducuntur ad molas, aut

ad agriculturam, vbi quid vebendum eſt, aut etiam ad arandum,

vbi leuis eſt terra,utin Căpania.Etnel c.2o dell.I.hauea affer

mato,che qui anche arauan leVacche,diçếdo de'giouëci,che

vbi terra leuis, vt in Campania,ibi non Bubusgrauibus.fedFac:

cis,aut Afinis,quòd arant,còfacilius ad aratrum leue adduci pof.

Ρer ε/eroi funt (manca folche ci haueifero arato le donne, come ſcri

í herr:#; uono,che fi vfain alcune regioni) Parlò di queſta così facil

facu celtu coltura della Campania il medefimo Columella, che ci hà

க்ே雀 {? Portatià queſtoragionamento,dinuouonel cap.4 del lib.ş.

::::::::::::::ndo di vn certo modo di arare i campi, doue ſeriffein

î , : Hººl: maniera.Campania quoniä vicinű ex nobis capere poteſ:

exemplum, non vtitur hac molitione terre, quia facilitas eiusfo

li "ºremºperam deſiderat. Et differ gli antichieſercicósi

facile
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:
facile la coltura; percioche la ſua terra,come la chiamaua

no con latino vocabolo i Cãpani,era Pulla:ciò è nera, &in

fieme grafia,& matura.In alijs regionibus (fono parole dello

fieffo autore nel proemio de fudetti fuoi libri) nigra terra,

quam Pullam vocant, vt in Campania,eſt laudabilis. Et nel cap. Columella,

1o. del lib.2. Putre folum,quod Campani Pullum vocant. Ben- ငြို့ဖွ• ; &

che non con queſta,mà con altrafpofitione purdinotando-:႔ို့

ne la fteffa conditione,la defcrifie Catone nel cap. 16.o. della ia moltituo

fua Agricoltura.Per Verferito,in loco vbi terratenerrima erit, ghi.

quả Pullam uocant. Et dinuouo appresto Plinio Secondo nel

cap.5.del.lib. 17. agrum optimum iudicat ad radicem montium,

planicie ad Meridiem excurrentesqui eſt totius Italiæ fitus: ter

ram verò teneram,quæ vocetur Pulla. Erit igitur hæc optima, t

operi fatior. Percioche anche egli chiamò Pulla col ſuo pro

prio vocabolo la terra di quelta regione nel cap. 144. Ara

tra in terram validam Romanica bona erunt:in terram Pullame

Campanica. Ad imitation del quale ragionò io ſteflo Plinio

nel c. 23. del lib. 18. in quelle parole. Si fiterit illa terra, quam

appellauimusteneram poterit ſublato Hordeo,Milium feri:eo cỡ

dito, Raphanus:bis fublatis,Hordeữ, vel Triticum ficut in Carù

pania ; fatiſque talis terra aratur,cum feritur. Mà Giouiano : "ºngid

Fontano nelfuo Dialogo,intitolato. Attio. hebbe opinione, "º"ºf**

che la Terra Pulla prefe il nome dall'effer poluerofa:& non ,

già dall’effer pullasciò è negra, citando à fauor fuo il nome Gioui

di Columella fiche fuste ſtata detta,quaſipuluillaridoſi reſolu. :::::::.

bilis, & in puluerem verfa,qualis eſt terra Campana, vt ait Co- fintaro.

lumella,quæ nequaquàm migra eſt, vt quidam perperàm arbitrã

tur:fed reſolubilis,& putrida,quæque fæpiùs arata, in puluerem

abit. Et Columella inuero nel fecondo luogo de’due già re

cati,fù del dir fuo: mà nel primo fù del mio : hauendo in »

quanto à fe, & in quanto alla naturalezza di queſti terreni

nell'vn luogo, & nell'altro detto il vero; & per quelche ap

partiene al ſignificato di queſta voce, hauendo affermato

nel primo efprefſamente, che Pulla valeua quelche. negra ; |

delche ancor fenza la fua ammonitione, ſcorgendo io effer *

queſto nella lingua latina il fuo fignificato,non hauerei po- s.w.t. pol.

tuto dubbitare. E certamente poluerofa la terra, la qual fia eſofa 2

Pulla nel modo, che l'intendeuano i Campani. Aſcoltifi di cor ha la ;

gratiailfudetto Plinio il quale nel cap.11 dellib, 18.diffe del Terra Fullº

campoءاكو
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campo Leborio, che gratia terre eius (vt protinus foli natura

dicatur)puluerea fumma,inferior bibula,& che feritur totº anno

Panico femel,bis Farre:talche & tenera,& Pulla,& poluerofa

era la terra di quel campo, del qual egli fi vede hauer par

lato nelle antecedenti parole. Mà non ci fia fatica intender

fimilmente da lui l'altre qualità di vna vera terra Pulla, ò fi

dica tenera,il quale nel cap. 5. del lib. 17. ne ragionò in que

Le sui pro- fto modo.Intelligere modò libeat,diffam miraſignificatione te

fritte "º"-" meram:& quidquid optari debet,in eo vocabulo inuenietur. Illa

:: 4“ temperatæ vbertatis, illa mollis, faciliſque culture, nec madida,

******' nec fitiens. Illa poſt vomerem nitefcens, qualemfonsingeniorums

Homerus in armis à deo celatam dixit (nel lib. 18. dell’Iliade)

addiditque miraculum nigrefcentis, quamuis fieretin auro. Illa,

quam recentem exquiruntimprobe alites, vomerem comitantes,

ze „lt, pel Coruique aratoris veſtigia ipſa rodentes. Così Plinio. Mà per

ueroa faffe- auuentura la chiarezza dell'ingegno del Pontano rimafe »

re; sawpi abbagliata dalla copiofa poluere, che Horatio diffe nella ,

*: caº. Satiră 8. del lib.2. commuouerfi ne noſtri campi dal vento

" Aquilone.

32 Interea fufpenſagraues aulæa ruinas

» In patinam fecere, trahentia pulueris atri,

»» . *иации non Aquilo Campanis excitat agris

Horatio, & aggiuntauifiquella ancora, che commoffa dal corſo de'ca

ualli del fuoefiercito, impedì Roggiero, Conte di Sicilia,al

Mafat, rifcő l'her ch'effendo venuto col fuo nipote Roggiero Duca di

spati. Puglia nell'anno 1o98 nel mefe di Maggio à porger aiuto al

noſtro Normanno Principe Riccardo 2. per riacquiſtar

queſta città colfuo Principato,dalla quale era ſtato diſcacs

ciatə da Baroni Longobardi dopo la morte del fuo padre.»

Giordano I.nel principio dell'anno 1o91: all’hora dico, ch’

effendo entrato ne'confini Capuani dal lato di Beneuento,

cum mille armatis exercitum precedës(fono parole di Goffre

* do Malaterra nel cap. 26.del lib.4) ad vrbem acceſſit,extrastos

plurimos militariter deieffos,damnosè ludificauit, multoſque am

plià: la fiſſet, ni puluis equorum pedibus excitatus, & à vente

condenfiſſimè “Kitatuszinterceſſet. Mà Paíſiamo ad altro.

....................................ةدممك4وملع
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XI. La Campania Felice industrio/a nella cultura de

campi, nel formar istromenti rusticali; & va/i di

varieforti; ởin altre opere artificiali.

Effendo adunque feconda di ogni naturaldono la noſtra La campa:

Campania, & di molti di fingolar lode,ſopra quelli di ogni na Fºtº: ?

altra regione,copiofa;& di più di vn cielo così piaceuole & .駕发…

di luoghi cotanto ameni dotata, fiche ex hac copia, per vfar faco##;

le parole di Cicerone nella Orat. 2.contro Rullo,atq; omniñ fe i Campa ·

rerum affluentia primùm illa mata funt:arrogantia,qua à maio- ni arroganti,

ribus nofiris alterum Capua confulem poſtulauit:deinde ea luxu-º de"A.

ries,que ipfum Annibalem,armis etiam tum inuistum,voluptate

vicit: non vorrei,che alcun penfaffe,efferfi vniuerfalmente »

immerfi in queſti vitij i noitri Campani,& in tal modo,che

non curando d'altra cofa, nè men hauefler attefo di accre

fcercó la propria induſtria i naturali pregi della lor patria,

cotanto lodata.Cicerone parſò in acconcio della ſua caufa, » »

che trattaua:mà odafi Caffiodoro, il quale nell'epiſt. 33. del

lib. 8. ragionando dyn gran mercato che fi adunaua in Lu- :::::::

cania, in vn luogo chiamato. Leucothea: forfe hora detto. s.Trio 54,

La Licofa:affermò,che folea comparirui,quaſi che in gara »

delle altre º queſta regione, non folamente co fuoi pregiati

doni della natura:mà infieme con gl’induſtriofi fuoi lauori,

come fuíle ſtata ancor queſta altra lode ſua peculiare. Eft

enim(così difle)conuentus iſte,ę9 nimia celebritateffiiuus, &

circumiestis prouincijs valde proficuus. Quidquidenim præci

puum, aut induſtrioſa mittit Campania, autopulenti Brutii, aut

Calabri peculiofi, aut Apuli idonei, vel ipſa poteſt habere pro- -- - -

uincia,in ornatum pulcherrime illius venalitatis exponitur. Fù ::::::

da Caffiodoro appellata la Campania induſtrioſa. & dal fuo #; -

direio apprendo, che la induſtria de noſtri Campani non : 2:#:.

fù folamente nelle coferuſticali: mà anche in molte opere , ii, *

di mano,& artificiali,afiai da’medefimiantichi celebrate,di

alcune delle quali ci è rimafa qualche notitia, fiche dal pre

fente fubietto non farà la lor raccolta lontana.

Raccontò Liuio nellib. 26. & parimente l'affermò Cice

rone nel medefimo luogo,citato à dietro,ch’effendo ſtata »

foggiogata Capua da Romani nel tempo della feconda->

guerra
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a guerra Cartaginefe, vrbs feruata eſt, vt effet aliqua a. ----

* ** fi des. vrbi frequentande (già data morte à gran numero de'

4 : Senatori, & dato bando al reſto de'migliori fuoi cittadini)

».r.t, ae: multitudo incolarum,libertinorumque;&inſtitorum, opificumq;

ia ſua regiº retenta. Per la qual manierai medefimi vincitoriillam Cami

*, panam arrogantiam , atque intolerandam ferociam, ratione, Z3

confilio (laſciato luogo folamente alle arti fellularie, dette s

anche fedentarie) ad inertifimum,& defidiofiſſimum otium per

duxerunt. Talche hauendola ordinata in mode di Prefettu

ra,vollero,che feruiffe,come di vn mercato dituttele facen

de delle genti ruſticalidel paeſe. Illi Capuam receptaculum

aratorum,mundinas ruſticorum cellam, atque horreum Campani

agri effe voluerunt. Et dello ſteſſo mercato,ò de'medefimi,ồ

ver di altri tempi, ritrouaſi mentione in quella parte d'vn ,

antico Calendario, ch’è recata dal Grotero nel libro delle »

Liuio, Cice Iſcrittioni à car. 136. in queſto modo:A#ſias ex ΧΙ.Κ.Μai

::::::::: in X.K.Auguſti. Dies LXXXXIIII. Nundine Aquini in Vico.

antica Iſcrit Interam. Minturn, Rome.Capue.Caſini,Fabrat.Hor parmi per

tione rifcon queſto, che potrò nel medefimo vniuerſal mercato Capua
ťľ2tl, no andar riconoſcendo,in quali opere fù più che in altre la

Nel quale » noſtra Campania induſtriofa. Et per cominciare dalle cofe,

l p ;ch'appartengono all'Agricoltura, pofciache di quella forteه

25, 2ía di gente abbondaua in quel tempo quel mercato : nè i me

uano altre º defimi Capuani per la maggior parte erano all' hor d'altra

:"", che i conditione, laonde da Ciceronefurono detti. Tunicati.nel

*"º" la fudetta Oratione 2.contro Rullo.Iam verò qui metus erat

tunicatorum illorum,& in Albana, & Seplaſia (furon nomi di

publici luoghi in Capua, & di fue vie) que concurſatio per

cunstantium,quid Prætor edixiſſet?vbi cænaret? quidenūcia fèt?

, mà da Liuio nel lib. 23. mentre ragionaua de' tempi ante

cedenti : & di Perolla, ci furono deſcritti inoltri huomini

poi fogati; nobili,Togati,di lui dicendo, che quando palesò al padre,di

Capuani, voler dar morte ad Hannibale, Toga reiesta ab humero,latus

ſuccintum gladio nudat:& à tempo,che queſta città fù poi Co

loniadc'Romani,è ben certo, che quella veſte ci fù atlaico

mune: Percominciar,dico,dalle coſe ruſticali, parmi quì di

vedere i noſtri Mifuratori de’ campi trattare di quel loro

peculiarmodo del mifurare i terreni,diuerſo, come afferma

Varronº nel capio del lib. 1 dell'Agricoltura, dai modo di

Spagnas
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Spagna,& da quello di Roma.In Hiſpania vlteriore (diile s Fr daura ef.

egli)metiuntur Iugºs,in Campania Verſibus (queſto nome ho- jerci cºpia .

ra è in bocca de'Puglieſi,che il dicono. Verfure.) in agro Ro- :: : :

mano,ac Latino Iugeris. Dalchefcorgo,che Cicerone parlãdo nei pe cul:

del campo Campano nella citata Oratione,& nell'epiſt. 16. modo cam

dellib. 2 di quelle,che fcriffe ad Attico,dimoſtrò nel modo, panº

vfato da'fuoi Romani , & non già nel modo noſtro, col no- |

me di iugerila fua mifura. Quial comun vfo de’venditori, #姆肇

&de compratori douea effer molto commodaquellaipe:

cial forte di Stadera, la qual per proprio nome fi appellaua. cora, detta.

campana:effendoneſtati ritrouatori i medefimi noſtri Cam- Campana.

pani, delche ci rende teſtimonianza Iſidoronel cap. 24. del

îib. 16. doue trattando de'Pefi;hà queſte parole. Campana ä

»regione Italie nomen accepit;vbi primùm eius vfus repertus eſt.

Hæc duas lantes non habet, ſed virga eftfignata libris, & vn

cijs,& vago pondere menfurata. Et concordemente à queſto

negli antichi Gloffarij fi legge. Kauwards. Stater.Sentir qui Pe“effar
parmi ragionare (non sò,fe nella lingua Latina, ò pure nel- : nella »

l'Oſca: mà,forfe,confuſamente nell'Vna, & nell'altra,delche 您

fi tratterà altroue)così d’ogni altro affare,come di qual ma- na : A diat.

nieradoueano ararfi i noſtri cāpi;nõ efsēdofi feruita queſta tre coſe ceme

regione del modo vfato in Roma,come afferma Columella ::::::::::

nei cap. 4. del lib.5. dell'Agricoltura. Campania, quoniam:::::

vicinum ex nobis capere poteſt exemplum, non vtitur hac mo- nostrº camp.

- litione terre, quia facilitas eius foli minoremoperam deſiderat .

Et già per quelche ne dimoſtrò Catone, ilqualifi è rife- Nel merca

rito non molto à dietro, effer douea in queſto noſtro mer- : 4: ºff“

cato molta copia de leggieri Campani aratri, come conue-#**
niuano a noltri faciliterreni: ilche può ancordirſi delle »ேே
Falci, le qualife qui da noiottennero vn peculiarnome, io

non laſcerò di credere, che parimente effe ci hebber forma

peculiare;benche il taceffe Varrone nel lib.4.della lingua =

Latina,il qual ne diffe fol queſto. Falces à Farrellittera cömu- Le Secole,

tata. Hain Campania Secule, à fecando. Nelche non pofforta- dette Falci

cere, che Parmigran coſa queſta, che i noſtri Campani, i ::::::::::

quali abbondauan di yn nobiliffimo Farro più di ogni altro !!!!!!
popolo d'Italia, ſifuſiero apprefi al nomedi seculă più to- ::::::::

ito che à quello di Falce, s'egli da quello della fudetta bia-siriaca.

s da difcendeua Gioſciro Scaligero nelle fue Note pensò che

ΧΙ . A a 2 a purum
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పీr. tioneperegrinarum linguarum . Ma veggia ello Scaligero,che

ř:5 queſta ſua etimologia non fia pur troppo dall'Italica lingua

tati. lontana,& peregrina. Il medeſimo Catone,mentouato à die

tro,diceua nello ſtelfo luogo,che davn ben auueduto Maffa

* io doueano cõperarfi altre maileritie villefche in altre cit-

Et mºlti tà di Campania:ciò è Calibus,& Minturnis cuculliones,ferra

:சே menta falces pale,ligones fecures,ornamenta murices:catelle Vc

vaf :::::. nafrostegulæ ex Venafro. Trapeti Pompeiis: Nole ad Rufrima

frii, es an ceriam claues fifcinº Campana: delle quali anche nel medefi

er Fans mo vniuerfal mercato Capuano douea hauerfi copia noa

#:: , : vile, & à prezzi non grandi: mà diceua parimente, effer be

ទំរ៉ែ: a ne, che fi comperalfero Hame : Vrnº oinarie, Vrcei aquarii,

}:: iuri: Krnc vinarie,alia vafa abenca Capue. Et di nuouo.Funis fuh

duffarius, spartum omneCapue:le quali opere non d'vna fola,

mà eran di varie arti. Ben mi accorgo poterſi qui far lunga

queſtione, fe hauendo egli mentouate le funi da alzar peii,

habbia anche intefo delle funi lauorate in molte maniere

del vero Sparto, ch’è vna forte di virgulto, come notò Giu

lio Cefare Scaligero nell'Effercit. 139. contro il Cardano,

mezza tra’l frutice,& l'herba,& affai fimile,affermandolo il

Mattioli ſopra il cap. 159. del lib. 4. di Dioſcoride, allaG

neita. Il vero Sparto naſce,benche inutile nell'Africa,& altaí

migliore nella Spagna » fiche facilmente Catone intender

ciò è di Gi- doừette non del vero, mà di eſta Gineita; poſciache Genili:
resta, berba quoque, per teſtimonianza di Plinio Secondo nel cap. 9. del

frite allo lib. 24.vinculi vſum præfiat;il qual diffe, hauer dubbio,an hæc

Sparto. fit,quam Græci austores Sparton appellanere, cum ex ea lina pi

featoria apud eos faćfitari docuerit ; ? numquid banc deſigna

uerit Homerus,cum dixit (nel lib. 2 della Iliade)nauiumfparta

diffðluta:nondum enim fuist Africanum uel Hiſpanum Spartū,

certum eſt. Non può in vero crederfi la noſtra Campania

, estère ſtatafeconda dello Sparto, il quale per vfar le parole.

鷺 dello ſteffoautore nel cap.2.del lib.1 9.non queatJºriіипсијй;.

„eine regi: proprièaridifolivni terræ dato vitiº ; namque id malum tellu;

„i:ò s'era s ris efi,mec aliud ibi feri,aut nafci poteſt. Per la qual cagione nề

puz: 4:e- men quinaſce la Gineſta,ch’è di pari natura.Adunque fets

*º ::::::: non vörremo credere,che di Spagna fi cõduceuano à noi di
v**-----ش-zzzenre

#:### tali funi , nella guita che Parimente di là, come afferma-a.

-Stra.۶۰۶ربمتسو
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Strabone nel lib. 3. portauanfi Conigli'in gran copiasù le s

naui in Oftia, & in Pozzuoli (queſte fono le parole del fuo

interprete.Abundantiam uerò eorum quæ ex Turditania expor

tantur, nauium magnitudo, & multitudo indicat,maximc enim

onerarie nauesinde ad Dicearchiam, & Oſtia, quod eſt Romº

nauale,aduehuntur)fiche quì fe ne fuffe hauuta molta abbon

danza, delche io laſcio, che fia d'altri il giudicare : deue

remo dire,che Catone intefe delle funi delle noſtre Gineſte,

à modo de Greci, & di Homero, lodando egli quelle, che fi

comperauano in Capua,condottecida luoghi vicini,doue »

tuttauia nafce copioſamente quell'herba. Il medefimo Ca

tone parlando ancora nel cap. 13.di ciò che fulle ſtato bifo

gno ad vn vignaiuolo per la fua vigna, numerò fra vafi

Wrnas Sparteas VI. Amphoras Sparteas IIII. le quali fe era- Di eui an.

no ad vſo di conferuar vini, & altri licori , come il lor no- che fi face

me di vrne,& di Anfore mi paion dimoſtrare,io conſentirei ::::::::
à Marcello Donato nelle Annot.fopra il lib.22.di Liuio, ex 蠶eruar li

funibus Sparteis confestas, pice poſtea, vel refina,cerauè oblini- M

tas fuifè:men piacendomiquell'altra fua ſpoſitione,che po-醬

trebbe ancor dirfier Sparti iuncis eaſdem cötextas fuiſſe: ciò dato; &

è nel modo de’noitri comuni caneſtri, che al folo vſo di co- altro rifiata

fe aride fon buoni. \ to.

Fù l'altro cófeglio di Catone, che fi cõmperaffero in Ca- In Capua :

pua i vafi di bronzo, & egli non diſtinguendone,ne le for- :.:

menè i nomi abbracciò tutti quelli; che per qualfiuoglia-- ::

vfo eran lauorati dello ſtefio metallo, de qualidouea in- janās nei.

Capua cfler gran copia,percioche in queſta regione haueaſi Campania

del Rame affai lodato.Plinio Secondo nel cap.8.del lib.34. ::::: ****
ragionò di molte forti di Rame:del Coronario,del Regolare, Rame.

& del Caldario, dicendo non efferne altroue il migliore, che e "º" ap:

in Cipri; & foggiunſe , che in reliquisgeneribus palma Cam- វ្នំ tutti

pano; il quale nel cap. 1. dello ſtefio libro parue, hauer con- :览 :

ceduto al Campano de' primi tempi la palma fopra tutti. mente da ,

Fit (queſte fono le fue parole) G è lapide erofo,quem vocant tutti affai

Cadmiam. celebritas in Aſia,& quondam in Campania:nunc in #:9

Bergomatium agro extrema parte Italiæ. Non diftinfe i tempi ;:::

Iſidoro: nè forfe fenza il comun parere, almeno del fuo fè-់

colo effaltò il Campano più di ogni altro Rame nel cap. 19.

del lib. 16. delle Etimologie,affermando, che Campanum in
˙AI - A a a a 2 ቬ፭፻፭ر
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ter omnia genera eris vocatur à Campania prouincia, que eft

in Italie partibus, vtenfilibus & vafis omnibus probatijimum.

Dal quale; Dalle cui parole mi naſce vn penfiero nella mente, che i

:,蕊 notiffimi iſtromenti di bronzo,ad vſo delle chiefe per inui

.o.tar le genti a’diuini officij, comunemente appellati.Campa,7ر

no detis le , ne: & in alcun tempo detti. Nole. delli quali fi crede, che fù

Camp;ne; inuentore S.Paolino yefcouo Nolano, hebber il preſentes
gia 鸞 “? nome dalla lor materia, & dal Rame Campano : & non già

- # N อ้เอ้,“ dalla Campania : hauendo ben ottenuto dal luogo del loro

- autore quell’altro,già difufato, come anche dal lor fuono

furono detti.Glocche.&.Clocche:& percioche nel primo veni--

ua dimoſtrata la lor cagione materiale, nel fecondo l'effi

ciente, in queſto terzola formale, & mancar pareua laes

quarta,ciò è la finale,furono anche chiamati.Segni. ilche »

penfo,che fia molto noto. -

rà copiaſ. Di più ſtimò Catone, come fi è intefo à dietro; effer vtil

ia campa- cofa, che fi fuífercomperati in Capua alcuni vafi da confer--

nia Felice– uar licori,ciò è. Hamæ, Vrne oleariæ,Vrcei aquarrij,Krnæ vi

::: narie: Màhauendo foggiunto: alia vafaabenea. il fuo dire

:,: , può ricęuere doppia interpretatione:& che in queſte vltime

perio"#; parole dopo il racconto di alcuni ſpeciali vafi haueffe volu

Sappellet- to dichiarare,ch'egli diceua loftesto anche d’ogni altro va

οιup, fe di Bronzo di qualfiuoglia forma, & nome: & chegual
s- mente ragionaua di queſti, che di quelli, formati di creta,

da lui nel primo luogo mentouati . Horatio in vero chia--

mò col nomedi Suppèllettile campana i vafi, ch vfaua nella .

ſua parca, & pouera menfa, non hauendo copia di altri di

più nobil metallo,in quelli verfi della Satira 6. del lib.I. . '

32 º -aftat Echinus:

„. Vilis cum Patera Guttus, Campana fupellexi.

Pencbeper Sopra de quali fè queſta chioſa il fuo antico Commenta:

altro affi tore:Campana fupellex.fittilis:quia in Campania vaſcula ºpti

finati, mafingebanturex argilla, velare. Et Acrone. Fiffilis. velvi:

Horatio i minea, vel enea; quia in Campania dicebantur «неere:optimè
łu器 il- fabricari. Et Porfirionsancora. Campana.filiæ: quia Сарих

:::::::::ehi bodie area vafa ſtudiºſius fabricari dicuntur.Màs'io non erro,

spost: non ben del tutto à mente dell'autore; il quale non la genti:

sutati. lezza della ſua menſa:mà la pouertà notar folvdleua. Cosi

*~ ancora fi da lui deſcritto nella Satira 3.dell.2.quel cotanto”

alla.--

v
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auaro,mà affaiben ricco Opimio,in vna poueriffima menfa

–Veientartim fiftis potare diebus

9* Çamtanaflitus trulla,vappamque prof/lis.

nè i medefimi Commentatori prefero in altro fentimento

queſte fue parole. Mà fe quel Poeta riputò vili per cagion

della materia i proprij vafi Campani, non potè giudicar lo

fteffo di molti di effi,benche futier di creta:i quali comune

mente furono di molta ſtima.Io non fon certo,sè frà quelli Et Angolar:

furono le obbe Calene: mentouate da Varrone apprefio No- ####::

nio Marcello nel cap.2,fotto la voce. Obba, in quelle paro- :::::::::
le . Dolia, atque apothecas tricluniares, Afelicas,Calenas (abbas, iene i Ča

(così io leggo à fomiglianza di quelche ſegue appreſſo : & lici Cuma.

non già diuifamente. Calenas, Obbas.)& Cumanos Calices.Mà ni.

della nobiltà de' Calici Cumani, & d’ogni altro vafe Cuma

no,onde da Plinio Secondo nel cap. I 2. del lib 35. fù quella

città riputata nobile,fon ben ficuro. Nobilitantur is(diffe »

egli)opida quoque, vt Rhegium,& Cum c. Et Martiale nel lib:

14.fotto il titolo. Patella Cumana.fcriffe queſti verfi.

„. Hanc tibi Cumano rubicundam pulueret fiam

33* Municipem miſit casta Sybillefuam.

Egual lode appretfo lofteffo Plinio nel medefimo luogo E, , Calici:

hebbero i Calici di forrento in quelle parole . Maior quoque S#ੰ

pars hominum terrenis vtitur vafis. Samia etiamnàmin estu
lentis laudantur. Retinet häc nobilitatem & Arretium in Italia,

eº Calicum tantùm Surrentum, Aſia, Pollentia Nè minore ap

preſſo il fudetto Marsiale nell’Epigr.105. del lib.13. fotto il

titolo del Vino Sorrentino. .

3 »

Varrohe L

emendato,

,,, Surrentina bibis:nec myrrhinapista,nec aurum : . |

39* Sume:dabunt Calices,hæc tibi vinafuos.

Et di nuouo nell'Epigr.1o2:dellib. 14. -

;, , Accipe non vili Calices de puluere natos: -

32 " Sed ſurrentine leue tóreuma rote,

NeGumani filoda:primieramenteilcolor rosto: ne Sor- e.a.„
rentini il lor pefo,affaileggiero. . . . 嵩 ၄%
Mà dopo delle opere fu i metalli, & di bronzo,& di cre- ,ஃ

ta degl’induſtriofi noſtri artefici Campani io ragionar de-li,detiế.inte

ud di quelle nel legno,chiamato ancor col comun nome đi tina:a'la

metallo da gli autori,che trattando dell'Halica, hò citati à ::::::::
- - - |- - - - legni la Cã

dietrole qualiopere da Latini furono dette. Intefline, onde :.
I - - - - --------- - - - degl' |
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degl'Inteflinarij(intendendofi de loro maeſtri)nacque il no

me. Firmiſjima (diffe Plinio Secondo nel cap.42. del lib. 16.)

ad tettum Abies. Eadem valuarum repagulis,G ad quºcumque

libeat inteſtina opera aptiſſima,fiuè Græco,fiuè Campano, fiuê

Siculo fabrice artis genere fpeffabilis . Guglielmo Filandro

annotando il cap.3...del lib.6. di Vitruuio ci ammoni, che »

Plinio Sec. omne opus materia conſtansfignificatur inteſtini operis appella

illustrato tione. delche io non fò contralto : mà Plinio quì rifiretta

ende gli ar "": parlò delle opere忠 legno, & nel Codice Teudofia
tefici #ntsiti :º nel tit.4.del lib. 13 gi Inteſtinarii fono i Falegnami; cheسو

ná: :::::: frà gli altri artefici di varie forti final numero di trenta

ro apellati, cinque,a'quali l’Imp Celtantino concedeua franchigia da

publici affari, accioche haueffer potuto attendere à perfet

tionarfi nelle loro arti,vengon numerati.

Nobiliapa . Più gentili noſtri lauori furono i Periftromi Campani,che

:::::: forfehörapotrebbero dirfí Panni Razziò furono panni di
贺:; pinti in non molto diffimil modo; a quali da Plauto nel

perístromi principio della Comedia, chiamata. Pſeudolo, furono me'fe

Campani, guenti verfi affomigliati i fianchi di alcuni ferui,che perle »

molte ſtaffilate fuller colorati variamente di liuidure.

39 Ita ergo veſtralatera loris faciam, vt validè varia jint:

lauto illu-, Vt ne Periftromata quidem æquèpista fint Campanica,
ftrato, Neque Alexandrina belluata conchyliatatapetia. |

Et douettero effer di molta itima, effendo ſtati mentouati

da quel Poeta nello fteffo paragone delle famoſe Aleſian

drine tapezzarie. |- |

Gli Vagt én Ma poſciache iodanostri campi, & dalla loro coltura:&
ti » compºsti dagl'iſtrumenti& dayafiuiticali,come di grado in gradoو

della K ſe fono falito alle ben addobbate camere de' noftri Campani»

Campane, a quali vn fouerchio ſtudio di ogni delicatezza vien attri

ប៊្រុPºr buito:in qual altro luogo,che in queſto potrò più acconcia

# :} mente de'noſtri vnguentiragionare, che al pari riempironº

Per tá'ís, il mondo del loro odore,& delle loro lodi? Si affrettaua,per

(;іта: dir cosi,al principato di tutte le Rofe la Campana,fdegnata:

- fi, che non fuffe ſtata fua fola la fuprema lode fra'medelimi

stori; pofciachegenera eius (fono parole di Plinio Secondo

nel caP+ del lib.2.1.)noſtri fecere celeberrima,Prenefiinam;cº

Gampanam;& pésò poterfelo acquistare nel tépestiuamente

fiorire» accioche i ſuoi vnguenti ancora fustero ſtati non •
RRCIA
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men di tempo,che di celebrità, frà tutti quelli d'ogni aitrə

luogo i primi.Præcox Campana(ſeguì Plinio)fera Mileſia:no

uiffimiè tamen definit Præneſtina.In queſta così nobil gara non

mancò porgere il fuo fauore al comun nome di Roſe Cami

pane alcun noſtro campo, il quale non arato fundit Roſ am

(come affermò lo ſtefio autore nel cap. 11.del lib. 18.) odora

iiorem fatiua: adeò terra non ceffat parere;accioche per queſta

cagione ancora della lor molta copia i noſtri vnguenti ot

teneffer di tutti l'intiera lode Vnde dićřum eft(foggiunfe)plus

apud Campanos vnguenti, quàm apud ceteros olei fieri. Et fi- Et per quel.

nalmenteja natura volle arricchir queſta regione d'vn oglio la dell'oglio
perfettiffirmosaccioche in ogni guifa fuſiero i Campani vn- Campano.

guenti fingolari. Nufuam generoſior olee liquor: come fimil

mente da Plinio fi è intefo alquanto à dietro. Fù nondime- Non di tut:

no riputata per feruirmi delle parole pur di questo autore »:"
nel cap.3 dei lib. L3 terrarum omnium AEgyptus accommoda-::::

tiffima vnguentis.et apprefio all'Egitto nel fecondo luogo.ab

ea Campania eſt,copia Rofe. Et Ateneo nel lib. 15. di opinione

di vn certo Apollonio Herofilio lodò ben altamente i noſtri

vnguenti, compoſti di Rofe; ma non fè minori gli altri di

altri paefi,ờdegli ftesti,ò di altri fiori . Il Dalecampio così

refe latine le fue parole. Prò varietate locorum vnguentafiunt

prºstantiſſima, quod ita feribit Apollonius Herophilius libro de

Zaguentis. Irinum optimum in Elide,& Cyzico. Kofaceum nobi

lijim: iii ex Phafelide,Capua,& Neapoli.&c.Nè il fudetto Pli- wè poi fra.

nio Secondo il qual affermò,effer finalmente peruenuta la , zueiti d'Ita

palma di tutti à gli vnguenti d’Italia,l'attribuì a Campa- "#:#bberº

ni foli; hauendo detto nel cap.1. del lib. 13. che Irinum co-º""

rinthi dià maximè placuit: poſtea Cyzici.Simili modo Rhodinum

Phaſiliquam gloriă abſtulere, Neapolis,Capua, Preneſte.Adun- Effendo f

que fe fia pur vero, ilche non può negarfi, che vnguentorum :: :
praſtantia(ccme anche affermò il fudetto Ateneo nel mede- ri ia toá: »

fimo luogo) locis imputanda non eſt, fed artificum peritiæ, & de' Napole.

materie, que ſuppeditatur; & effendo veriffimo,che la nobil-f:" º 9 ***

tà della loro materia , che fono i fiori, alle volte fuol effer$;

maggiore,fecondo la maggior diligenza de loro cultori,ot- fa##;he

tennero inoftri vnguenti alquanto tardi la palma de' fora-'ºnguenza:

stieri; & la lode del loro fommo artificio non fù denoſtri fii: destº
più antichi Campani; & Plinio, & Apollonio, riferito da. loro Rofe.

XI Atenco,
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Ateneo,conueneuolmente lodarono in pari grado,& ſenza

differenza veruna gli vnguenti di Capua,& gli vnguenti di

Napoli:effendo douuta ellerne in tanta vicinanza de’ſiti di

queſte città, la diligenza de loro artefici, & la lor materią,

ciò è le Rofe,del tutto pari.

Negotiaua- , Mà affai maggiore, & anche più antica lode fù quella s

":::::: de' noftri Capuani Vngueatariji, la quale abbracciò i mae

|- #;::ftri diogni förte di vnguento,&di profumi,i qualifin datế

Šeplaſia, pi della Capuana Republica in vna peculiar piazza della--

ſteffa città appellata Seplaſia, che ne fù molto famofa, fole

uano dimorare. Seplafia (diffe Feſto) Forum Capuæ, in quo

plurimi Vnguentarijerant. Et Afconio Pediano,annotando

l'Oratione di Tullio contro Pifone,hà queſte parole. Ditfū

eſt in diffuaſione legis Agrariæ apud Populum, plateam effe Ca

- pue, que Seplaſia appellatur; in qua Vnguentarijnegotiari fint

ch era vna ſoliti . Mentouò parimente effo Tullio nella Oratione 2.

elſe: "ºbile, cõtro Rullo queſta piazza,& feco quell'altra,pur di Capua,

:*"** chiamata. Albana: deſcriuendole ambedue per luoghian
K4« * |- -- - - v.

* - . che nell'età ſua affai nobili,& frequentati;& nehò recate le

parole nel principio di queſto ragionamento del Capuano

mercato nel qual tuttauia fò dimora.Di più nella Otatione

à fauor di Seftio la defcriffe per vn luogo didelicatezze, &

di delitie, & in quella contro Pifone non ne parlò in altro

modo, ragionando nell'vna, & nell'altra del medefime Pi

fone, il quale in Capua fù Duumuiro con Aulo Gabinio,

per dar forma,& raffetto alla colonia,che Ceſare ci hauea s

dedotta.In quella di lui diffe in tal maniera.astuàm teter in

cedebat,quàm truculentus, quàm terribili afpestu: vnum aliquë

te er barbatis illis,exemplum imperij veteris,imaginem antiqui

tatis, columen Keipublice diceres intueri. vefiitus aſper, moſtra

bac purpura plebeia,ac penèfufca, capillo ità horrido, vt Capua,

in qua ipſe tum imaginisformande cauſa duumuiratum gerebat,

Fréquetata. Seplaſiam fublaturus videretur.Nell'altra Oratione, verfolo

dº 4nella no ftesto Pifone dirizzando il parlare,diffenel feguente modo.

:: Seplaſia,me bercle, vt dici audiebam,te vt primùm aſpexit,Că

::# panum conſulem repudiauit. Audiuerat Decios Magios(in alcu

ni codici fi leggono diſtinti queſti nomi : che appreifo Li

- trio nel l. 23. fono d'vn fol huomo) gº de Taurea illo Iubelho

aliquid acceperat(furono coſtoro nobiliffini Capuani,& nel

- * بيiaي
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Ia medefima hiſtoria di Liuio affai famofi)in quibus fi mº

deratio illa,que in noſtris folet effe confulibus,non fuit(non così Çicerone2.

ci furono deſcritti da Liuio,che di prudenza, & di fortezza :::::"º";

di animo, & di corpo, diede lor molta lode) at fuit pompa,“

fuit ſpecies fuit inceſſus(non vitijloro:mà de comuni Capua

nigónfi nelveſtire nell'aſpetto,& nel camminare)faltem Se

plafia dignus,& Capua.Mà non potendofinèdall'vno,nė dal

l'altro fuo dire : & nè men da quello nell'oratione contro

Rullo,fcorgerfi,che nella Seplafia fi fuffe effercitata propria

mente l'arte degli vnguenti, benche per altro n’hauelle »

parlato, come di luogo di quei tempi più antichi: nondi- Attendenda

meno poi in quella contro Pitone ragionando di Gabinio :::::::
.fuo collega, cipalesò, che vi dimorauano Vnguentarij in-, molto luſo,

molta copia,& gran maeſtridi ornamenti, i più teneri, & i :delicater.
più delicati. Gabinium denique (così foggiunfe) fi vidiſſent K ..｡

Duumuirum veſtiri illi Vnguentarij, citius agnouiffent. Brant

illi compti capilli, cº madentes cincinnorum fimbrie,ớfluentes,

ceruffatæque buccæ,digne Capua,ſed illa vetere(ecco gli anti

chi Vnguentarij Capuani ſenza alcun velo) nam bec quidem,

quæ nunc est,ſplendidijimorum hominum,fortiffimerum virorữ, Per le quali

optimorum ciuium (mà gli vnguenti, compoſti delle Rofe. »燃
Čampane di più forti, erano faliti per lo frequentiffimo lor „, , pià an

vfə,così appreſſo de'paefani,come de'forattieri dell'età fua, ticbi; non già

& di quella di Plinio Secondo, che viffe non molto tempo ! Jeś":" |

dapoi al fommogrado di lode;per la qual maniera quei no- “”“”“

ítri nuoui Capuani,anch'effi immerfi nelle delicatezze »,

maggiori delle antiche , furono con gran marauiglia più

virtuoſi,& più temperati de loro predeceflori: può ſciorfi il

nodo, percioche queſti eran coloni Romani; nè molto di

uerfamente lo ſciolſe lofteffo Oratore, foggiungendo) mihi Cicerone :
amiciſſimorum multitudine redundat.Così Cicerone,accómo- notato. "

dando à gli alfetti fuoi il fuo dire,per fuo frequête coſtume

anche in altre occaſioni, che in quelle di orare nel Foro, &

nel Senato,il qual folea federe in due fegge,come gli fù rin

facciato da Laberio appresto Macrobio nel cap.3. del lib.2.

de’Saturnali.
|-

-

Abbondò adunque in ogni tempo la Capuana Seplafia =

di Vnguentarij;l'arte de quali non può à Cicerone negarſi,

che fiì anche di compor lifci,& belletti,che fi accompagna

←/
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starºnº rele: tiano afiai bene I'vna con l'altra.Mà à dire il vero, à mepar,

::::::::::: che la lode di quetto altro eſſercitio fù propriamente degli

:: : Vnguentarij Napoletani , gli vnguenti della qual città non

}à é, pſi. , hebber di quelli di Capua minor fama ; delche con affai

de fusi Vn- ítretto parlare,& forfe non recatoci intiero da Nonio Mar

g":"rii ! ar cello nel cap.3 volle ammonirci Varrone nel feguente mo

鶯“” do. Hic narium Seplafie,bic Hedycus Neapolis . Chiunque,

1 - - non fia affatto alieno da queste confiderationi, potrà facil

mente odorare nel nome della Seplafia i fuoi odorefi vn

guentida vngerfi il corpo,ch'eran proprij de'Capuani ; tal

che la voce. Hedycus,appartenendo à Napoli, & non poten

do trarfene verun buono fentimento , fe fi legga à queſto

varrone_, modo, deueremo reitar perfuaſi, ch'ella dirittamente dee

emendato, leggerfi. Hedychrum. che fù vn elegante nome Greco d'vn ,

& illustrato certo vnguento, come notò Pietro Vittorio ſopra la Tu

ſcul 3. di Cicerone, chiamato à queſto modo,quòd gratam.

aſpettu, fuauemque, G mitidam cutem redderet, ac bonitatem:

coloris præſtaret. |- |

P: :. Må alla ſudetta così gran frequenza de peritiffimi vn

###ಫಿ, guentarij Capuani nella loro Seplafia, onde ella di molte »

:::apestiſ ricchezze douea abbõdare, rimiraua il medefimo Varrone,

vnguentier fimilmente nel luogo citato,in quelle aftre parole. Doti dato

eeft:(* * infulam Chium,agrum Cæcubum, steplaſia Capue,macellum Ro

“”“”“ f** muli . Alche anche alluder volle Plauto nella Sce. 2. dell’’

******** Arto 3. del Rudente in quelli verfi,

»» - - - Teqне ого,& qиаfoji jperastibi

Varrone,& ** Hoc anno multum futurum sirpe: Laferpitium,

Plauto ri - »n Eamq; euentură exagogam Capuã faluam, & foſpitem.

fcontrati,& come fù bene offeruato dal Turnebo ſopra l’Orat. 2, di Ci

:::::::::: | cerone contro Rullo,il qual da'medefimi verfi raccolfe, che
b೦ lo Capuam ex vltimis propèterris aromata, pigmenta, quæque ad

Vnguentarios pertinent, ferebantur. Siche Pomponio,antico

sumatiqua- Poeta Latinoriferito da Feſto nella voce. Sterilem introduf

A ſua pecu fe in vna fua Comedia vn certo huomo,ch'haueffe rifpoiło

liari, à colai, il qual voleua faper,donde fuste vn certo fuo vngué

to,in queſto modo.Vnde hoc vnguentum fit, quaeris ? at qui le

醬 pidum.Vnde vnguentã,nifi ex Seplafia eft:quafiche per lo mol

蠶 to effercitio de nobili vuguenti nella Capuana Seplafia,fuſie

te iluſtrato potuto diffi,ch'eran di quel luogo ſolo.Ma PomPonಣ್ಣ
- С2
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ſe intefe ſotto il fuo nome d'ogni luogo,in cui fi compone- Hebber tº

uano vnguenti, & fi attendeua all'arte degli odori, come fi /ef nomنم م
vede hauer fatto anche Plinio Secondo più volte ; il qual: | 1 / ft 3 -

diffe nel capio, dellib. 16. che Picea plurimam refinam fun

dit,interueniente candida gemma,tàmfimili eburi, vt mixta,vi no gli saori.

fu difterni nón queat,ơ indefrans Seplaſie. Et di nuouo nel

cap. 13.del.lib.33. Non obliti, Demetrium à tota Seplaſia,Nero

mis principatu accufatumapud Conſulem. Etlaterza volta nel Plinio Sec.

cap. I 1.del lib.34.Credunt Seplaſie,ea om nibus quidem fraudi- Autonio:

bus corrumpenti.Et appresto. Fraus Seplaſie ſic exteritur.Nel- ಕ್ಲridio,

la qual manierafimilmente lwfurpò Antonio in quelliverſi : '::

deli Epigra 16. contro Euno con metaforica fozzaironia... rio rice:

%) Perſpice,nèmercisfallant te nomina, vel nè - trati,& illu

33 Aere Seplaſia decipiare caue. , , , strati...« .

Laonde qualunque maeſtro di fi fatte compoſitioni fù chia- g, ... ir,

mato Seplafiario;hauendo detto Lampridio dell'Imp.Helio- :ே*::

gabalo nella fua Vita, ch'egli pinxit fe, vt Cupedinarium, vt醬;

Seplafiarium. Et percioche molti vnguenti,& molti odori plaſtarij, cơ

eranó ad vii medicinali,furono finalmente appellate sepla-$:starii

fie quelle officine, che noi diciamo speciarie come in aicu- :::::::::-:

no de recati luoghi di Plinio può offeruarfi; fiche in vno ::: ಷಿ
de Gloffarij, publicati da Herrico Stefano, viene eſpo- Pºglalt.

fta la voce. Harrºw éane. che latinamente fuona. Species •

omnes vendens. per queſta altra. Teplafiarius. onde fi fcorge, . . . .

che nel Gloffario d'Iſidoró non ben hora fi legga. Pantapo- |

la. Fimplastarius:hauendo i Seplastiarij trattate tutte le ſpecie, Vn antico

intendendofile aromatiche & quelle di odore: così le com- Gloffario il

poſte, come le fenplici, & egualmente quelle di diletto, che :::::::
quelle di medicina,nè più le domeſtiche, che le foraftiere ; ನಿ EfIl GR.«

onde finalmente nacque il nome comune dell'vna , & dell' O •

altra forte de preſenti Speciali. -

L'artificio de medefiminoltri Vnguentarij Capuani, che pelte priti

dal cader della Capuana Republica fin all'età di Plinio Se- profumate

condo, per lo ſpatio di 3oo. anni diuenuto ſempre di mag- ºes“ ſº:

gior lode portò al primo grado gli vnguenti deile Roſe că- :::::::::

pane, non fù ne'fecoli ſegüenti,fe ben fi offerui,di minor fa- :::::臀

ma.Percioche effendoſi douuto comprendere nei loro eiſer-്

citio del tratrar odori, & profumi, anche l'arte di far odo

rofe le pelli de morti animali , ci fù deſcritto da Corippo

. XI B b b b a Afri
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Africano l'Imper. Giuſtino il giouane,nel veftirlo ne fuoi

verfi, egualmente di fingolari lodi, che di veſti Imperia

li , calzato di quelle pelli, le quali elette di tutte l’altre »,

haueano acquiſtata la morbidezza, & la viuacità del color.

roffo dall'arte Campana. · · · · vv... , v“.

32 Parthica Campano dederant quæ tergora fuco,

,J'anguineisprælata Rofis,laudata ruboreכנ

.Lestaqueprò facris taĉfu mollıljima plantisי'ככ'-,

, - »3 Auguſtis folis hoc cultu competit vti. ' , .

| 2 del quale ſingolar culto divfargl'Imperadori foli le fcarpe

, ; di color:purpureo, i libri, & lė hiſtorie de' Greci de fecöli

zwnj;ಹ್ಲೋನ್ತಿ।sಿ! qui,forfe potrebbe applicarfi quei

:::::::"#1 che filegge in vno de'medelimi Gloſlarij,publicati da Herri

nome dipei co Stefano, d’vna tal forte di pelli Babiloniche. Bagvaartxt;

li Beneuen stieparºs eiſoe. latinamente con vn fol vocabolo dette. Bene

*истатии. dal profumarfi in Babilonia nello ſteſſo modo,

:ஃ che fi vſaua nella regione,& nel Ducato di Beneuento, che

:se::de. fù iſtituito da'Longobardi,in cui Capua,& i luoghidella ,

feriitioni. Cãpania frà terra furon poi comprefispofciache difufatofi il

nome di quelta regione,diuenne celebre quel nuouo, come

Yn anticº, hò dichiarato altroue. Certamente appresto all’età del fil

'!!! detto Imperadore feguirono fenza interuallo i tempi de'

do Mérola medefimi Longobardi;& la voce. A’Éáàxirinaſ non può cre

rifiutato. derfi,corrotta dalia fincera voce Baßuaarinov.come pésò Pao.

lo Merola nel c. 29.del lib 4. della Par. 2.della fua Geografia, -

ritenendo ella in quel Gloffario il fuo luogo frà quelle, che .

cominciano dalla lettera B. & non già fra quelle, ch'han la:

Siebe del ca prima lettera. A; Mà perche io fon già peruenuto a’tenapi, .

#:::" ": nequali lelodi della noſtra Campania perle mutationi del

::::: le fignorie,& delle deſcrittioni, & de nomi de'paeſi,paffa

maaz, a ronò alla gloria di nuoue regioni non micóuien paffare più.

genare, innanzi,& mi baſterà hauer fatto manifeſto, ch’affai ben le

conuenne il titolo d'Induſtrioſa, fiche fù come vn fuo pecu

liar attributo; nelche fi è inſieme dimoſtrato,in qual guifa .

dagli artificijdi cofe villefche , & di altre mafferitie d'vfo

popolare,& comune delle quali fi tēne in Capua quel gran

mercato nel tempo del fuo ſtato men felice, il fuo popolo».

tuttauia fotto l'imperio de'Romani, paſsò à gli effercitijdi :

arti più nobili, fiche falià faradorni di fontuoſe tapezzarie :

1 Pa
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:

delle altre per le ragioni,che più Volte n'hò recate;io penſo,

i palaggi degrandi;& vngendo, & profumando i loro corpi

di delicati vnguenti, & di peregrini odori,fù anche ſcelto à

calzare l'Imperial Maeſtà nel fuo maggior trono. Mà non fi sot deuende
tralafcino le feguenti antiche ifcrittioni d'alcuni noſtri Vn- qui ºg un

guentarij, che ci fono rimaſe; la prima delle quali è frà le , : de nº:
-- » - - - K fri C -

molte altre, che da varij luoghi del noſtro territorio hồ #::::::::::
- - - - * - - - - - - - Vnguentarij

raccolte nella mia villa di Cafapulla,& per gl'inditij, che ne 42: poche -

recherò in altra occaſione , parmi di maggiore antichità ſcrittioni, ,

dell'altre due per quella ſua parte,che ad imitatione della , ,

fua propria forma vien qui rappreſentata con caratteri di

grandezza maggiores percioche il reito,che fimilmente ad

imitatione del ſuo ellemplare fi è efpresto con caratteri mi

nori» moſtra di eflere ſtato ſcolpito in quel vano, ch'era.

alianzato nel marmo,in tempi affai più baffi. La feconda ,

iſcrittione è in Capua appreſſo la chiefa vecchia de Monaci

Guglielmiti;& laterza, così tronca, è nel Collegio de’ Padri

Gefuiti dal lato Settentrionale. L. N Ο V I V S

M. F V L V I V S LvcRio vNoviNr.

A P O L L O N IV S PAT R o No ET SIBI -

V NG E NT, S I B I ET

VALERIAE R O DIA E . . . P H I L O D A . . .

VXSORIrvivialasi ... V ENTAR I O....

* CAEsto oLIcenicæsIAE L.L. · · · HILARIO LIBER, ...

NARDINI - - • • • CONLIBERTAE . . . .

*** #cºntania relie vniuerſal piazza ai uue
* mondo é compendio dell'italiainista.

Delle fudette cofeadũque,& come Può å ragion crederfi, Nel mercara

:::::::: varie altre opere di pregiati'artific:::::::::::
hºraci ſonorimaſe oſcure,hấuest do douuto intendere Caf- nia z2:2,

fiodoro, quando diffe, che la induſtrioſa Campania folea L felaua lain:

mandarne in molta copia nei mercato della Lucania, onde 44:tº/ 23
facilmente fi ſpargeuaño per le vicine contrade;&douendo :::::::

- - - • . . " rofe,69 i ſuoiefterne ſtate affaiábbõdaħtỉisfits cittä;& Capua molto più ಸಿ. J

Poter
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poter ſimilmente con molta probabiltà dire, che all'incon

tro nei Capuano mercato da lótaniffini paeſi,& dall'Orié

te con le coſe di odore:& dall'Occidente, & dalla Spagna-s

con le funi di Sparto, ò certamente con quella fi gran copia

di Coliigi,che ſi è intefa à dietro da Scrabone,conduceuaf
i

per mare da mercadanti qualunque altra cofa; della quale

non fi haueua copia qui fra noi, per riportarfene estì poi

Ft ella era delle noitre;fiche la medefima citta,& queſta regione potea

:" "º":""#" dirfi vn continuo, & general mercato di tutto il mondo.

:燃 Già altre volte fi è intefo,che dalla Campania fi portauano

te cutta fue, i ſuoi vini in paeſi lontani ; & che in Capua nella ſteffa ma

er ángelar- niera faceuafi molto trafico dioglio. A queſti eſiempi,de’

mente in ca quali io mi auuaglio, accioche non paia il dir mio pender

Риз. intieramente dalle congetture, pofiono aggiungerfi quelli

ancora, che per cagion di fi fatti trafichi mercantili molti

Giurifconfulti antichi,nè d'vna età fola-parlarono frequen

temente delle rimeffe di pagamenti promeffi farfi in Capua

da luoghi lontani, come fecero Sceuola, & Africano nella

leg.3.& nella leg.9.del Tit.4 del lib. 13.de'Digeſti;& Vlpia

no nella leg.9.del Tit.2, del lib.45.fimilmente de Digeſti,&

Giuliano,& Papiniano nella leg.17.& nella leg 5o, del Tit.

1. dellib.46. pur de Digeſti, che vfarono ſcambieuomen

te i nomi di Efeſo,& di Capua, & forfe alcun altro ancora.

E, i, p... Pi Pozzuoli, la qual città, come feriſë Strabone nel lib.5.

Kuoli, Emporium effafia maximum, percioche hebbe stationes na

uium, minu construffas, & perciò accomodatistime à quell'

vfo, natura arene eam commoditatem præfiante: non penfo, che

mi fia bifogno replicare ciò che nenotai anche acconciamë

te altroue: fol douendo aggiunger quì il detto di Stationci

Car.5.del lib.3.delle Selue,che -

–bic auſpice condita Phæbe

» Testa, Dicarch ei portus,& littora mundi

- 2 » Hoſpita ––

ಸಿ. |- : fiche: prima dell'età fua, & fin da quella di Polibio,

fcontrati, era ſtato ancor vero; il qual autore raccogliendo infieme in

vna titrettiffima fentenza ciò che per vniuerſal lode di

queſta regione fi è copiófamente da molti altri intefo à

dietro diffe nel lib.3. appreſſo il fuo interprete, che planites

J

ל

circa Giftam Pars efi Italie totius nobilfima. Regie bon itate,

at sti:ć

4
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atque amænitate præftans: ad hoc mari adiacens, & emporia hi

bens, ad que folent appellere, qui ex omnibus ferè orbis partibus

in Italia nauigant.Per la qual maniera efsédofi fatto in Italia siche fà, co

quel fi mirabil concorſo da tutte le parti del mondo per ca- ":" ":" ": *

gione della grandezza dell’Imperio Romano,al quale vbbi- ...."diua ogni luogo,farebbe ancor potuto conuenire afiai bene V •

alla medefima noſtra Campania,cotanto co'ſuoi influffi fa

uorita dal Cielo, & frequentata per gli varij loro affari da

gli huomini d'ogni conditione,l'encomio d'effer

,,. Simulacro del ciel, piazza del mondo:

il quale ad efla Italia fù dato nuouamente da Gio: Battista

Marini nel Panegirico di Carlo Duca di Sauoia. -

Può di quầadunque conofcerfi manifeſtamente che que- e., t. f.

fta regione con molto buona proprietà ottếne da Silio l'ag- que, za ä,

giunto di efter ricca,in quelli verfi del lib.8. trafcb, mer

», Iam verò quos diues opum, quos diues ahorum, ប្រែៈ

3». Et toto dabat ad hellum Campania traffu. Z:ರ

Et fimilmente da Sidonio nel Car. 18.autor di età più baffa, Fl: 77.

il quale douette ſeguire l'antica,& comun fama. tolo di Ric

» Lucrinum diues fagnum Campania nollet, C2, -

-.AEquora fi nofiri cerneret illa lacusללי

il qual non intefe delle rendite, che raccoglieuanfi dalla pe

fca nel lago Lucrino,come è manifetto;&ambidue,forfe-,

imitarono Virgilio, che di tutte le noſtre città, collocate in

queſti fecondiffimi campi,non diede vna tal lode,che à Ca- -

pua fola, alla quale altrettanto appartenne la loro defcrit- # '! :

tione, come fi ſcorge dalle pur hora allegate parole di Stra-22/ 4:

bone, & dimoftrai nel principio del Diſcorſo precedente : a Cápuaja.

quãto la loro fecondità,come nel principio di queſto rai mi ſa : “Windo

hauer baffeuolmente prouato. Certamente oltre il fuderto '::“:
- • v - A - , cc mytt ne al.

attributo,fù comune alla Campania,& à Capua ancor quel: :::::::

l'altro,d'eflerpingui ambedue,il qual pariméte à quello delle vairá u.

ricchezze ritorna. Della Campania diffe Propertio nella lo ai. Pin:

Eleg.4. del lib.3. - gue.

92 Nec mihi mille iugis Campania pinguis aratur:

Et di Capua Columelia nel libio.ch’è del coltiuar gli Horti

33 Pinguis item Capua,Ớ Caudinis faucibus borti. -

& non intefe, ne egli, ne Virgilio de primi tempi di questa

città, nè delle fue ricchezze, per l'hiſtoria di Liuio afiai fa
XII - mofe:
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mofe: mà parlarono di Capua dell'età loro, quando ella da

Nº intenien Cefare perfuafone da Pompeo, cffendo ſtata dedotta colo

dº á 4eile - hia di Romani cittadini (mi feruirò delle parole del noftro

, Veileio nel lib; 2.) & ius ab his restitutum poſt annos circiter

:,: CLII. quàm bello Punico informam Prafesture redasta erat.

f2 pai ento De'quali tempi anche intendendo Pomponio Mela nel caP.

uia de'Rema 4.del lib.2.diffe,che delle città d’Italia,que proculà mari ha

.ே: bitantur, opulentijimefunt: adfiniſtram Patauium Antenoris:
:::::::::: Mutina, & Bononia komanorum colonie: ad dextram Capua à

Eh, éitia a Tufcis,ø Koma quondam à pastoribus condita : nèpiù manife

Italia, ſtamente potea ammonirci che per le ricchezze della Cam

pania s'intendeuano quelle di queſta medefima ſua città,

più ricca del reſto delle marittime, & delle mediterranee ::

Queſto fi è anche intefo altre volte da Strabone, appreſſo il

Non -ebe di fuo interprete,in quelle parole. In mediterraneisefi Capua,re

tutte lº ſae veraid, quod nomine eius ſignificatur: reliquas enim fiei compa

"***" res, opiâáfunt ; laonde păr de Capuani della feita età égli

foggiunfe non molto appreſſo in tal modo.Nunc rebus vtū

tur proſperis, colentes concordiam cum vicinis, ciuitatiſque fue

vetuſtam dignitatem, amplitudinemque, & virtutem tuentut.

്ia.ംു;' medelima dignità,& maeſtà Capuana pari all'antica:

riputata mis rinouata nella fua vniuerfal pace,non folamente covicini

effer di nu popoli, mà colontani,fotto la formidabil potenza dell'Im

la minor at perio Romano,parlaua ilfudetto Velleio nellib. I.dicendo,
prima. non parergli probabil cofa, tàm maturè (come farebbe ſtato

lo ſpatio de'cinquecento anni,credutone da Catone) tantă

S vrbem,creuiff,floruiſſe,concidiffè,refurrexiffè. Talche non farà

投*巡鹽 » " fo, che dall’ fci di
V:::::::. temeraria congettura, s'io penio, che dall'accreſcimento :

fcontrati. Pozzuoli in così gran mercato, fenti Capua commodi affai

maggioria’ſuoi trafichi mercantili,& d'oltramare, di quel

Aleb e le gio: li, che fentiti hauea per via delfiume Volturno in Cafilino:

”: efiendo già diuenute co'più lőtani paeſi,per l’ampiezza del

jś. la Romana ſignoria, fcābieuoli, & molto frequenti le naui

hasil,"gi" gationi.A queſto vfo fù affai commoda lavia,ch'era diftefa

Foxxuoli. dall'vna all'altra città;& perciochefù anche vfata vicende

- uolmente ne viaggi terreſtri da quel Porto in Roma,come

dimoſtrai ragionando della Via di Domitiano, ella ne fù

detta. Confolare. Mà facciamo ritorno à quelle lodi della--

Campania,che furono più vniuerſali.

Sa
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Sarebbe adunque conuenuto affai bene à queſta regione Le mºzziºr:
il fudetto encomio,che nuouamente è ſtato dato all'Italia;:##

ilche può ſcorgerfi ancor vero , fe fi offerui, che i paralleli :*********
dellemaggiori lodidell’vna, & dell'altra corrono del tutto e, cs.fan,

pari; fiche la Campania effendo fiata affai minore dell'Ita- prºprie del

lia, potrà anche appellarfi ſuo Compendio con manifeſta-> :º:ragione. Io laſcerò quì di dire ch'eran proprie della Çam-" Felsce.

pania quelle lodi, per le quali Varrone nel cap.2, del lib.H.

dell'Agricoltura antipoſe l’Italia à molte altre regioni,

dicendo . Quid in Italia vtenfile, non modò non nafcitur, fed

etiam non egregium fit? Quod Far conferam Campano? Quod

Triticum Apulo? Quod vinum Falerno : Quod oleum Kena

fro : Già, & del Campano Farro, & del vino Falerno,& del- , , - g

l’oglio Venafrano, & della egregia induſtria degl'habitato- : - * * *

ri della medefima regione nelle cofe artificiali, fi è piena- taguai, :.:

mente ragionato. Et laſcerò ancora, che Plinio Secondo j.:43,雳di
nel cap. 5. del lib. 3. palimente effaltando l'Italiain molte fuhlivé lode

maniere, parue, che per le fole doti della noſtra Campania

la ſtimaffe nobiliffima frà tutte l'altre prouincie del mon

do in quel dire. Qualiter Campanie ora PERSE,felixque illa,

ac beata amanitas : vt palam fit vne in loco gaudentis opus effe ·

nature. Percioche, come hò detto,fon contento,che i loro

paragoni vadan del pari 3 delche io non recherò per telti.

monio altri, che il medefimo Plinio, autor non Campano;

il quale feguitando dopole fadette parole à deſcriuere, co

me in va catalogo, tutti quei nobili doni della natura,onde , .

l'Italia fingolarmente fi pregiaua, parlò in tal modo... Iam är είο ch عم :
verò tota ea vitalis, ac perennis falubritatis cali temperies eſt , :| I

tàmfèrtiles campi,tàm aprici colles, tàm innoxij faltus,tåm opa- рий':然 -

ca memora, tìm manifica ſyluarum genera,tòt montium affiatus,

tanta frugum, & vitium, olearumque fertilitas, tầm nobilia pe

cort vellera, tòt optma tauris colla, tòt lacus, tòt amnium fonti

umque vbertas, totam eam perfundens; tòt maria, portus, gre

miumque terrarum commercio patens vndique, & tanquam

adiuuandos mortales ipfa auidė ir maria procurrens. Così Pli- - - .

hio , il qual certamente parlò della intiera Italia . Mà chi - **

non ſi è accorto , che tutto ciò conuiene ancor molto bene

alla noitra Campania : laonde molti ſcrittori moderni da

queſta così gran íomiglianza, & dal fino nome,il qual prece
2 I I С ҫ с с • C4C

|-·
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" de al ſudetto ragionamento,ingannati, fi perfuafero, ch'egli

º defcrifie le lodi di queita regione : benche farebber potuti

- auuederſi del loro inganno per le fue vltime parole, le quali

Anebe nella al fito dell'Italia fol podono conuenire. Mà effi con queſto

tº::tº"+ loro ſcambio mi rendono più ſicuro, ch'hauendo io appel

::” lata la kampania Felice Compendio dell'Italia intiera, non

Éompếdio, hò preſo errore : tralaſciando di ciò in tanto con altri lor

É coprºdeua paragoni ancor quello, ch'ambedue fian cinte egualmente,

benche in alquanto diuerfi modi, da’monti , & dal mare.

Raccolfe adunque la natura ciò che variamente ſparſe per

l'Italia,in vn, ſuo fol campo, & nella Campania in cui Ci

cerone nella Qratione prima contro Rullo riconobbe »

Regione ab. vbertatem agrorum, abundantiamque rerum omnium . Fù per

bondante di fimil lode giudicato da Dionigi Halicarnafeo douerfi an

“ “ “ſº tiporre l'Italia à tutte l'altre più lodate regioni del mondo:

- & accioche finalmente non mancaffe ancor queita fomi

glianza nel medefimo paragone , fù detto il campo Cam

C pano dal medefimo Oratore orbis terræ pulcherrimus ; & da

#"" : plinio secondoneicap. ; 1. dei lib. 18 che oni -lifimo pi à 1 into secondo ne cap. 11. del lib; 18, che vniuerfas terras

díogai áttre: campus circumcampanus antecedit. Et Floro nel cap. I 6, del

non che del- libi, quaſi dir volefie, che l'Italia per cagione di queita fua

#*4e4"º fola regione otteneua la palma d'ogni luogo , l’anti

*“ poſe allå ſteſſa Italia affermando,che omnium,non modò Ita

liafed toto orbe terrarum pulcherrima Campaniæ plaga eft; per

la qual maniera inuero fè l’Italia minore,della Campania,

&,forfe non accorgendofene,d'alcuna altra regiọne ancora:

contro della qual fentenza odafi il fudetto Dionigismentre

della precedenza dell'Italia ragionando º ci recò inſieme ar

: gomenti di quella della Campania affaigraui . Si vnam re
Cbe dee anti Š qucរ - - . , * - A

FÄ2ä:ğionë (così parla il fuo interprete nel libro primo)cùm altera
tuºgº, «boon conferas, que fit eiuſdem magnitudinis, Italia, ገንጌÇ0 iudicio, ንገ0አ3

a:ndº della folẮm in Europa: fed & quamlibet aliam totius orbis regionene

”ಣ್ಣ:: fuaprºstantia longè ſuperat : quamquàm ነ20ኬ ጎን2ይ latet , forè, vt

è neceſſariº multis res incredibiles dicere videar y confiderantibus АEgyp

a gl, vố bu tum, & Africam, & Babyloniam , & fique aliæ regiones obfu.c

*み ゆJ。 fèrtilitatis felicitatem celebrantur:fed ego terræ opes non in vna

fola frugum fpecie pono , nec me ſubit deſiderium babitandi in

ci řegirie, in qi i furt tafàfii aru.rpingtia, caterațian zerà

rem sýtt fulla trorſus,க:೯:XXI vtilitas ĝerciġi:#s :géd

* . . - 4.1. A
, } *»
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eат. regюжет орбіта»ејериндә јих facilº ºsagº ref****

vitam neceſſàriarum copiam hominibus ſemper füppeditárº

poteſt; & quæ plerumque bonis aliunde in ipså importatis mini

màs indiget. Italia verò (& noi potremo dire. Campanie.)

hanc rerum omnium fertilitatem, copiam, ac variam vtilitatem - -

preter cæteras regiones, quæcumque ille fint, фия сит ista con- : *
feranturpræcipuè conceſſam credo · Fin quà Dionigi. Et pof. Siche fareb :

gamo aủuederci affai bene, che queſte lodi della fecondità :: Petit: :/:
della Campania, non furono,nèPoetici ingrandimenti, nè ||-* #osti

fauoloſe inuentioni, alle quali dar ella hauerebbe potuto ::

ancor molto commoda occaſione, & difingerfi » che qui la bilihnil:

prima volta Cerere, & Proſerpina inſegnarono "vío del . ,
trumento (per parlardiqueſto folo) come fù detto della Six w \,
cilia, di alta fecondità ancor lodata; fe ne primii tempici • R • :

fuste fiorita la Poefia Greca, maeſtra di fi fatte allegorie, si

queritur (diffe Diodoro Siciliano appreſſo il fuo interprete

del principio del lib.5:appunto ſpiegando queſtafauola del

frumento,conofc
iuto

in quella fua Iſola prima che in altro

luogo) ante frumenti vfum, vbi primùm id repertumfit, con •

fentaneum eſt primas tribuere optime regioni. Et qui per au- Erfarette 3

uentura potrebbe alcun dire, che fe à Capüani, i quali do- anche potutº

minauan pure la Campania, nulla mancaua di quelche effi :::" #1"

hauerebber poſſeduto, fe fustero ſtati fignori dell'Italia in- !: |
tiera:anche per queſta cagione con doppio lor torto laſcia-ே -

rono l'amicitia de'Romani per quella de'Cartaginefijeff
en

dofi laſciati perfuadere dal lor Senatore Vibo Virio,& das

Hannibale,come racconta Liuio nel lib. 23. che col fauore » º

delle lore armi n’hauerebber potuto in breue tempo far

acquitto. Tempus veniffè ait (fi parla del fudetto Virio)quo . . ,

· Campani, non agrum folùm ab Romanis quondamper iniuriam

ademptum,recuper
are:fed

imperio etiam Italiepotiri peſfint.Et

Hannibale. Inter cætera magnifica promiſſapollicitus,breui ca

put Italiæ omnis Capuam fore, iuraque cum cæteris populis Ko

manum etiam petiturum . Nè diuerſamente anch'io di quel re naueſ

fatto de’noltri Capuani antichi giudicherei ; fe l’huomo al at un t vre

paragone di quelche gli è bifogño, mifuraffe molte volte il "#:##":':

defiderio del dominate per lo quale, fecondo quel detto di “”“”“”“

Eteocle appreſſo Euripide nelle Fenifie poi da altri vſurpa

to,egli fuol farfi lecito, róper le leggi diuine, & le hümane.

.X/I - Сс с с 2 ХIII.
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XIII. Vnico, & perpetua infortunio della Campania

Felice/ono l’eruttioni de fuochi delmonte Ve

Juuio, ć, de luoghi di Pozzuoli.

Sarebbe du-, Mà qual pur troppo dura conditione è quella, che diffe

rºfºnditiºne Strabone nel lib. 5. accompagnarfi con la cotanto effaltata

:: :. fecondità de’noftri terreni : & diquelli fingolarmente, che

鷺 :::: da: Greci furono chiamati Flegrei, & Leborij da Latini?
åsila faaf- Rue de Phlegreis campis fibulantur (diffe il ſuo interprete)

zºndita na ac re ibi cum Gigantibus gefia, non aliunde videntur orta, quàm
fcano :* quòd eam regionem ob foli virtutem multifibi certatim vindi

f് gi farent;delche à diftefo,& di proprio intento, ragionerò nel
gasti- Difcorſo ſeguente, fecondo che egli ſtefio raccontò più di

ftintamente,& anche alcun altro autore. Adunque nongio

uò nulla, che natura ſua bec loca (per feruirmi delle parole

dell'interprete di Polibio nel lib, 3.) ſunt munita, & in hos

campos aditus eſt difficillimus: cinguntur enim , aliqua ex parte

mari,& maiore verò montibus, vbique magnis,atque continuis,

, , , , per quos venientibus è mediterrancis tres dumtaxàt vie pa

stº ciò non-º tent? Nulla inuero. Mà queſto non è vitio della natura del

; luogo, nè fuo infortunio ragioneuolmente fi dee riputare :

;:,: fe pure non fia difetto l'abbondanza del bene; la qual non
τorι. per fe fteíla, mà fe venga mal vfata, fuol di difetto effer ca

gione. Campani (diffe Cicerone nell'Orat.2-contro Rullo)

Jèmper fuperbi bonitate agrorum, & frustuuns magnitudine.

gia da Her Et da queito, forfe, pur nacquer le fauole de'Giganti della-»

#:: #fflinti Campania, vccifi da Hercole per la loro fuperbia, il qua

:::* le felo Resto di altri Tiranniper altri luoghi; fiche quel

“ Geografonen le interpretò per lo ſuo verſo; & Diodoro.
strabone , Siciliano nellib. 4. le raccontò per hiſtorie ſincerc, ne con

rifiutato, tengono cofa , che parer Polla fauolofa, come può ſcor

gerĚ dalle fue parole, che hò recateragionando del campo

Élegreo. Fauola fü ben quella di coloro, i quali appreſſo

Silio nel lib.12. -

De'attali fis- Tradunt Herculea prostratos mole Gigantes

::“gamente „ Tellurem inietiam quatere, ó fpiramine anbelo
fà detto, c be

Torrerilatè campos,quotiefqxe minantur,
saiuolta , ef- ??

- -

'! ##~33
Rumpere compagem impoſitain, expallefcere celum: -

Pin--
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Pindaro nell'Ode 1. de'Pitij pur di queſtoragionò , dicen

do di vn folo gigante «appellato Tifone, ſepolto in que fio

tratto, che da Cuma peruiene al monte Etna nella Sici

lia,con altrettanto, & più fauolofa inuentione. Mà laſcian- Et grande à

do le lor fauole a’Poeti, nè parendomi douer acconfenti- "fºrtuniº

re, che le guerre efterne fiano il naturale ; & perpetuo in-: fa

fortunio di queſta regione ; nè men giudico, che ne fia º%} :

il frequente Terremoto , qui Campanie non folùm caſtella fi ::

(come affermò Plinio Cecilio nell'epiſt. 2o. del lib.6.) ve ſe fuſer di.

rùm etiam opida vexare folitus ; percioche Seneca nel cap. I. "É.

del lib.6. delle Queitioni Naturali la chiamò nunquàm fc

curam huius mall:indemnem tamen » C toties defuntiam metu.

A me adunque parrebbe, che l’vnico, & perpetuo fuo in

fortunio fiano l’eruttioni de'fuochi del monte Vefuuio, &

de luoghi di Pozzuoli, & di Cuma, del qualparere fù già º

Caffiodoro, il quale nell'epiſt.5o. del lib.4. ಥ್ರೀ , che »

laborat hoc vno malo terris deflorata prouincia, que nè perfe-43 il ſuº

ĉia beatitudine frueretur, huius timoris frequenter acerbitate #:##"

concutitur. La perpetuità di queſto male; accennataci da ::::::::
fudetti Poeti : i quali differo, che queſtiincendij naſcono i, :::::::::

da'giganti » fepolti nelle fteife nostre contrade, può effer eendi naturn
manifeſta per l'eſperienza, non föl pratticatane per l'incer- li,

to corfo diantichiffimi fecoli prima dell'Imper. Tito, del

che nel Diſcorſo precedente fi è ragionato; mà per quella.

ancora con più certezza raccontatane di tempo in tempo

da molti grauiautori:& l'acerbità fua è ſtata da noi vedu

ta in questi vltimi annico proprij occhi, così fiera, che à

quella degli vniuerfali incendij,per gli qualiarderà il mon

do nell'eſtremo giorno, fi poſlono giuſtamente per gran-,

Parte agguagliare.

登瓣醬

IR.ᎪⓐᏣ
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Delle materie principali, che fi trattan

nel quarto Diſcorſo.

I. Molti,& varij furono gli antichi popoli, che à forza d'armi

paſſarono l'vn dopo l'altro nella Campania Felice : allettati

dalla molta fecondità fua,doue poi d'otio furono studiofi.

II. Ci farebbero firada alle prime antichità della Campania Fe

lice quelle,che già furono deferitte della Grecia,& dell'Italia,

sè ogni lor vera notitia non fe ne fuſjefmarrita: potrà non

dimenoferuirci Dionigi Halicarnaſeo di buona guida.

III. Le riceuute hiſtorie degli antichiffimi popoli d'Italia , ó del

Latio,Örde fondatori di KOMA, fonoftate rifiutate da alcuni

fenza baſteuoli ragioni.

IV. I peculiari, più antichi popoli della Campania Felice, won fu

rono i Sicoli : mà furono gli Opici, & gli Aufoni, detti anche

Aurunci:prole deveri,non defauolofi,fuoigiganti.

V. Gli Ofci,che diftefer dagli Opici,ritennero anche i loroluoghi

di quà del fiume Volturno nella Campania Felice. Loro coſtu

mi. Furono credutifondatori di CAPVA. Loro lingua.

VI. Alcuni Pelafgi già vfciti della Grecia, & finalmenteperue

nuti nell' Italia tre fecoli prima della Guerra Troiana, tolfero

à gli Aurunci vna parte de luoghi della Campania Felice di là

del fiume Volturno: & altri,fotto il nome di Sarrafti,habita

rono neluoghi di là delfiume Sarno.

VII. Alquanti anni prima della Guerra Troiana Cacco , il ladro

famofopaßò nella Campania Felice,& occupò i luoghi intor

no il fiume Volturno : Ebalo, fignor dell'iſola di Capri, quelli

intorno il fiume Sarno. Dopo lafteffaguerra uểne in CAPWA,

come alcun diffe, Capi Troiano; la qual città,fecondo altrifà

edificata da Romofigliuolo di Enea . . . .

IIX. I Greci,che nel ſecondo fecolo dopo la Guerra Troiana edifi

carono Cuma, ottennero lungamente molta parte della Cam

pania Felice di quà del fiume Volturno verfo oriente, ch’ha

uean tolta à gli Ofci. Alcuni attribuirono la fondatione di

CAPVA à Capi Siluio Rè di Alþa nel Latio,nil terzo ſecole

dopo i cafi di Troia.
|- IX. 1/

*
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IX. Alcuni Vmbrigente Italica,amici degli Herufi, habitarono

in lor compagnia hella Čampania Feliceji qùđlisà natiui,ờfira

nieri d'Italia,hauendo magdațe dalle lorº dodici città di Étru

„” ria# ႏိုင္ငံမ္ဟန္ကို gion intofnoțil fiume Pò, ne

* - midaronddodicialtre nellamtdefma campania, the abbrac

ciò à quel tempo anche la Campania antica; doue poi fi ricoue

rarono gli Etrufeidel Pò, fuggendo da Galli.

X. CAPŽA,comunemente creduta città degli Etruſtifù la loro

Metropoſ nella japahig Helige;&tilla Campania antica:

effềnàö, atparer diakuhi, hată de förfondata alquanti anni

prima,che Romolo haueffe edificata ROMA.

XI. · 1 Sanniti gente ſtalsta,i quali tolfero à gli Etruſci la Cam

paniaಶ್ಗ à Ćapua queſto nome,la qual per lun

go tempo habitata diuifamente in molte Ville,& poi nel prin

.-: cipió del quartºferolo di Roma rarealis in vna città, nenfà.sk, a .

.. ';' dettagianai.Volturno:heda effifà in veran modo occupataz, a aves

e : nè men Cuma già conquistata da Captaisilehe son là fraude, ** * ·

nɛ i che diceſi di Capàa fecer# iehe: ******
XII. Furono Etrafi ::ಶ್ಗ皺 *A. f. : "ts **

i: leratamentestuuparono Emella: Et sanhiticampaní quelli,

- che fecer lofteffa in Melfina: Et quelli, che occuparọng Řegio,

a :" furono dittadini Romani. ; : : : : : : : : : : : : : : : : :

XłHA. I. Gapuani distirpesEtrufi, bauendp attaccata nuottaguer

- ºsra cơ Samniti per la difeſa de' Fidicini, & effendo rimați peres, ...», r

- srditoriyricărfero all'aiuto de Romanistiquali peratora dedi...» . . . .

-: "tione primieramentedtiềnero la Càpunta Capuanasaº poiar-se s sv

, quiſtarono il råstadella Căpania Felice con la Căpania antida. :*****

XIV. Effendo fiate divarie forti le antiche deditionila primerbë هدد.و :
e di fè fieffi fecera i Capuani à Ramani, fùmen dura di quella • , **

-ºrdettempo dellastaandaguerra Cartaginefe, per la quale

-5 pandiąenitedårıPleftthra stóriabfinefàlar Coldnia słaonde

i risqạistàiøjnlandateur la dignità di prima, na łº cił sig

XX: itsastabiandai ievmånida Campania ärlite, permiferosche , , -,

ɔh NAPOM.Fiicittà:Gretaçimpremja dellafita antieafde godi: ་ ་ ོད་ ༣ ﹙༥༣༥

# lettijdmoddrivāīpಚ್ಡ` `.

an tælibertà, grifiabeligia,da lor perthefa ancbe adaltriląoġbi- *** \ , ::

-პი: tes”: e; : رورود :i: i i * - *: : : G'ſ و،هبو؛ه133 ** «... - ::

:****）:::::：:::：）:)蠶و؛ند:"";أنمiii.

bots;isمون1.4رil3لاتايالولايکد.at:risaد،و:siزیکناہک"|.{ ou."

.''DEنوم
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DISCoRso IV.
..* - T \ \ : |- வி ്. .

$sele e ::::::I RATIOSA figlia difiero padre è la gloria,siք քոր K$ i che naſce dall’effercitio delle armi» la-2

eers alleg$ $ $*

si la memo, 3//Ê
| qualcon generofe fembianze allettando

: gli animi humani;& rondendo cara an

% cor la memoria de paffati danni, egual:

$ mente i più timidi : che i più fortipetti

3:#AS#El lufingar fuole. Nè inuero,ầben giudica

refù huomo, nè gente veruna giamai,che non fi pregiafe »

- altamente : nè efferpotrà, che tuttauia non fi habbia à prº

z css, dasi giare più che d'ogni altrafia lode, di quella delle chiare »

j:ãº: opere in guerra,ồ fue, òde ſuoi maggiori. Laend:ầme
Aº. Diſser/º pare, di poter effer ſicuro: chefe in questo 1Diſcorſo pren

尖 :::::: derò à trattar degli antichiffimi Popoli di queſta noſtras

:““ regione,de quali i fecondi femprerimafer vincitori depri
որ»-յան mi, noi, che per ogni maniera fiamo lor prole, deueremo

prenderne non minor diletto frà l'acerbamente dolceme

eneria del for valore. Et mi auueggio ben io,che potrebbe-?

questo ſubietto in qualche guifarecarci noia infegaãdocià
she famº A-temere d'altri futuri mali per questi argomenti de paffati:

::::€icîcliendonegefac೩nependone!!!Yeg್ಗೆ
gaerre offer quella,che ne fù ſempre, ad egual mifura delle nostrenatu

:e , feitº, rali proſperità, feconda madre- Mà sè congiufta ragione

Regnaz de altricreda,che poffan queſti paragoni andar del pariinoi nó

:Άτό#1. deueremo più femere di cotali ſciagurespoiche è ancorgiu

#*****āsä perate,che fian perestrei molto piùficusoriparode
汀· Φηθ

via de'ler far K

si militari. ::
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noſtri monti contro le guerre foraftiere le vincitrici armi;

& à D I O care de' noftri R E CATTO LI C I, le quali

per lo ſpatio di cento cinquanta anni, quaſi può dirfi fenzz

veruno interrompimento,& certamente fopra ogni paffato

effempio di qualfiuoglia gran Monarchia,ci han conferuata

vna feliciſſima, & intierapace ; la qual già toltaci con pari Giddal sus

fierezza, che orgoglio, da figliuoli della terra,ch'eran diue- ::Hercolº

nuti in vn tratto noſtri giganti , ci è ſtata refa in pochiְי;

iorni cõ altro nuouo fingolar efsẽpio,& più bella,& più ca- nostri deme

ra,dal nobiliffimo Heroe, Don Innico Velex Di Gueuara,Con fií: ионеili

te di Ognate, noſtro Vicerènuouo Hercole Hibero.Adűque giganti,

da ogni moleſto timore più che mai ficuri, potremo ancor

prendere da queſto Diſcorſo piacerdoppio, ſcorgendo ne'

bellicofi fatti degli antichiffimi noſtri popoli, quanto noi

hora dalle loro molto acerbe calamità viuiamo lontani,

I. Molti, & varjfuronogli autichipopoli, che à forze

di armi paſarono l’vn dopo l'altro mella Campania

Felice,allettati dalla molta fecondità/aa,doue

poi d'otio furono/studio/ſ.

Et frequentiffime inuero furono le mutationi de'popoli grende à

nella noſtra Campania,i quali in antichiffimitempi fri lor fer **** d;

fieramente combattendo altrine occuparonovna partea- :::::::"
tri vna altra,finche n’ottennero l'intiero dominio affai lun- ja ޯޓޫޓ{:ްޑر

gamente, nè ſenza efterne, òdomeſtiche guerre, i Romani. fin al tempo

Dopo de'quali in minor corſo di anni ne ſeguirono delle - 4e Rºwani.

altresnè men frequenti, nè men graui; onde ancor taluolta

tutta l'Italia,& taluolta queſti fuoi luoghi di quà di Roma

ne rimafer miferamente lacerati . Mà di queſte vltime,già

deſcritte da molti autori, non effendo mia cura di ragiona- º: Λ::::::

reparinipercominciar di quà che della varia copiade"fii- :"**

dettinoltri popoli più antichi polfa Virgilio hauer intefo "

nella raffegna dell'effercito di Turno, quando nel lib.7. del

l'Eneide diffe di Halefo, il qual raccolfe le fue genti da’luo

ghi di queſta regione; che |-
-

3) Curru iungit Halefus equos, Turnoqueferoces . . . . virgilio -

» Mille rapit populos s- . -- - . . lustrate.

- -- D d dd ilche
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Ilche volle eſporci più manifeſtamente il ſuo imitatore Si

lio in pari occafione della raffegna dell’effercito de'Roma

ni prima della battaglia,che feguì con Hannibale à Canne;

percioche nel lib.8.cominciò il racconto delle noſtre città,

ch'hauean mandato alcun numero di foldatefca allor fa

uore in quella guerra,da’feguenti verfi.

99 Iam verò quos diues opum,quos diues Auorums,

silio con , » . Et toto dahat ad bellum Campania trastu.

due luoghi feruitofi di più dello ſteſſo modo di dire del medefimo fuo

di, Virgilio maeſtro;dafquale nel lib 1o.fù detta -

*"ºº, Mantua diues auisſed non genus omnibus vnum.

fimilmente hauendo voluto dichiarar, che molti furono i

fuoi fondatori. Benè diues Auis (così chiosò Seruio quelver

fo)quia mðah Ocno(forfe non tantum ab Ocno.)fed ab alijs quo

queconditafitsprimàm namque à Thebanis,deinde à Tufcis,no

uiſimè à Gallis, velvt alij dicunt, à Sarfinatibus, qui Perufie

conſiderant.Denomi de'varij popoli della Campaniafece »

vn riftretto catalogo Plinio Secondo nel cap. 5. del lib.3.di

- cendo, che hoc quoque certamen humanæ voluptatis tenuere

ձ, A iոքg»- Ofci, Greci, Vmbri, Tuſci,Campani. Et alquanto più copiofa

se pari ia mente ne parlò Strabene nef lib. 5; dal quale egli non è,

ººrii autori benche paia, molto difcorde, come à parte à parte anderò

dimoſtrando, le cui parole appreſſo il ſuo interprete for.»

queſte. Post Latium Campania est. Et appreffo. Antiochus ab

Opicis habitatam fuiſſe eam regionem narrat,qui ijdem øst-Au

fones appellarentur.At Polybius ſignificat,ſe prò duabus diuer

s fis gentibus eos habere:ait enim,Opicos,& Auſones terram,qua

eft circa craterem incoluiſſẽ . Alij ferunt, cum ea loca quon

dam opici, 2 Auſones tenuiſſent, fuiſſe ea deindeab Offagente

occupata,que à Cumanis pulſa indefit;quos rurſum Etruſci eie

serintretenim ob preſtantiam campos illos multis fuiſſe certami

zibus expetitos.Tyrrhenos,cum duodecim vrbes habitarent,que

rarum,quaf caput effet,ea de cauſa Capuamnuncupaße. Eoſdë

sumper luxuriam ad molliciem fe tranfdidiſſent, ſicut & regio

ne; ad Padum fita puiſi fuerunt, ita Samnitibus Campania cef=*

fiffe; quos Romani postmodò profligauerint. Così Strabone.v.»

il qualparue,hauerci ſpiegata intieramente queſta hiſtoriae

ch’habbiamo prefa à trattare;& cidarà inuero il medefimo.

fuo raccontoalle coferche fi haueranno àdire,& all’ordine

** . -"- - - - - - de:
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de’rempi.vn gran lume . Mà non sò per qual maniera,ờia

auuedutaméte,ò pure di fermopćfierolaſciò di far motto,

& de'Pelagi,& di Ebalo di origine Teleboo,& di Cacco,il \

ladro famofo, & di Capi Troiano, & di Romo,figliuolo di

Enea,& di Capi Siluio,Rè di Alba, i quali hauer habitato,

& alcuni di effi hauer fondate città nella ſtesta noſtra regio

ne fu da altri antichi autori, da ciaſcun per la ſua parte &

diuifamente, raccontato.

Scrifie Tucidide nel lib. 1. appreſſo il ſuo interprete, che r lastbi Ae.

l'Attica,ciò è la regione degli Ateniefi, à vetuſiųjimus vſque ribºzº frº

temporibus propter agri tenuitatem ſeditionam immunemid: :::::bomines ſemperincoluerunt. Il fudetto Strabone ancoranel: * са

principio del lib.8. dalla medeſima cagione,difie, efter au

uenuto,che furon ſempre gli fteffi,così gli Ateniefi, come i

*Doriefi;fiche queſti per afiai lungo tếpo facilméte confer

uarono la loro lingua in vn medefimo modo. Probabile cß

(queſto è in latino il ſuo parlare) Dorienfes,cum paucielſent,

ac ſolum afperrimum colerent, eo quòd alijs non permiferen

tur, linguam fram retinuiſſe, ad eius focietatem alios quoque co

gnatºs ſuos populos pertraxiſſe. Quodidem Athenienſibus quo

警 vſa venit,qui cum agrum tenerent tenuem atqueafperum,

à nemine funt oppugnati, ſed pro indigenis babiti; cum, vt ait

Thukydides,nemo eos pelleret, neque it forum quiſquam agrums

affećfaret,hæc igitur, vt apparet,cauſa fuit,cur quamquam exi

gua, gens tamen effent peculiaris, cº fuo fermone vterentur.

Adunque all'incontro la noftra Campania prouò così ſpef règuali per

fè mutationi di habitatori, come fin dal principio fù da ia fue fees

me auuertito, per la molta fecondità fua; ilche manifeſta- :/:::::

mente ci palesò il medefimo Geografo neile parole recare :அ;4«

nel primo luogo,& alquanto più celatamente Silio, il qua nia Feliés.

le nefudettiverfi accoppiò infieme la copia de ſuoi popoli, siliorit.--

& quella delle ricchezze fue Mà è ben dá nó tralafciảificheè:

醬 genti,le quali foglion prima effer cotanto aui- :raboreer

e di guerreper l'acquiſto di alcun paefe, di fecondità io- illustrato.

dato , poi quaſi pernatural proprietà allo fpesto auide di

uengono di ripofo, & di pace; percioche per auuertimento

del medefimo Strabone nel lib. 2. quæ gentes viuunt in re

gionefelici (per la felicità de luoghi intenderfi da queſtoau

rere la loro fecondità, fù da me auuertito nel principio del

:J. D d d d 2 ք: -- -

*
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- precedente Difcorfo) es pacis funtſtudioſæ : quæ autem inco

Per la quale lunt locafierilia,aut incommoda,pugnaces funt,acfortes.Laonde

piacque, a’ non dee effer marauiglia quelche egli de'noltri Etruſci Ca

Сарман: : Puani ci diffe, che datifi a'piaceri, & a’diletti (ilche forfe »

:::::::, degli altri noſtri antichi popoliancora Può crederfi , & di

്. alcuni de’moderni è ben certo)fecer perdita della mal dife

fa lor regione. , -

. , 11. Ci farebbero /irada alle prime antichità della .

Căpania Felice quelle,che già furonode/critte della

z Grecia,& dell’Italia, fe ogni lor vera notitia

- -- nonfè nefaffe/marrita; mà nondime

no potrà Dionigi Halicarna/eo

/eruirei di buona guida. |

Jaronº le B Mà qualdegli antichi autori noi ſceglieremo: anzi hauer

*:atieni , potremo,il qual habbia à farci nel cammino de'tempi di fi

#'.:: alta;&ofcura antichità buonaguida, hauendone egualmÉ

::= "#:#; te taciuto Plinio Secondo,che il medefimo Strabone? Et fe

antiebi aŭto alcun purfe n'habbia, come hauerà egli potuto dirci cofa-,

z: ripºfate- divero, fe Flegonte Tralliano, come riferiſce Fotio nella ,

/**"/*" ' Parte 97. dellä ſua Biblioteca, deſcriuendo vna vniuerſai

Cronica, le diede principio dal tempo della prima Olim- .

piade,chefù purtroppo baffo al paragone di quelli, dequa

li, innanzi che degli altri,fi hauerà à trattare, ricusò voler

parlare de più antichi? quòd priora (fon queſte in latino le »

parole di Fotio) vt & alijferè omnes affirmant, пнlluт асси

ratum uerumquefcriptorem fint naftafedaliteratquealiterea,

,inqueforteinciderunt, neque interſe conuenientiaſcripſerintصعiqaelleهرC

dei:::: 5., etiam iisquiex hac ſcriptione gloriam quefiſſent.Ne di queſto.

«søe quey; potriamo fermarci nel parere di Flegonte fole,ſe della ſtef.

delle Latine, fa fentenza non fuffe ſtato anche frà’ Greci Eufebio Cefa

º 4:lle Rº- rienfe, & fra Latini, Varrone, Cenſorino, S. Agoſtino, &
являе, altri : i quali giudicarono i racconti di quei primi tempi

efferfauolofi . Mà, forfe, farà ciò ſol vero delle hiſtorie de"

primi Greci, che potrebbero dar lume alle noſtre più anti

che : cfiendoci ſtate poi raccontate le ſeguenti, & fingo

larmente le Italiche,& le Romane,con diligenza, & fede »

mag
- V



Р - 1 & C 6 * 3 0 1 И. 581

maggiore da Fabio Pittore, da Catone Cenſorino, & da
alcun altro de’primi latini hiſtorici,ch'hora nő fi hãno, mà

de loro libri fi àuualfero quelli fcrittori,che ci fon tuttauia

rimafi? Io ben così giudicherei, fe Liuio nel lib 6. col qua

le è di accordo Plutarco nel libretto della Fortuna de’ Ro

mani,non ci ammoniffero, che per la confufione,& varietà

loro fono ancor queſti auuenimēti molto ambigui,&ofcu

ri. Adunque non rimane,che di altro fihabbia qualche no

titia, la qual poffa crederfi men fauolofa, che di quelche ci

.

fù deſcritto da coloro,i quali a’medefimi fatti furon più vi

cini, che fon ben pochi; nè dirfaprei ancor quanto dalle »

paffioni, ò di fouerchio amore, över di fouerchio odio al

trui lontani. Qual cofa perciò fi hauerà à fare : Ci ri

trarremo, forfe, dal preforagionamento, & fol delle cofe. »

più nuoue,& più note de'noftri popoli ricanteremo le can

zoni,da molti moderni ſcrittori, che le impararono dagli

antichi più,& più volte ricantate : Il recar qualunque noti

tia di quelche prima fia ſtato del tutto ofeuro , non potrà

non dilettare:& maggior diletto deuerà porgere,fe fi pren

da delle cofe , che fian note, ad effaminar alquanto fottil

mente le antiche narrationi.Adunque ſperando,che debba

riuſcirancor grata queſta nuoua fatica, non ci fgomenta

remo di poter piacere col dimoſtrare,che fiano itati affai

difcordi dal vero alcuni racconti,tante volte dal comune »

applaufo accettati;& di poterin qualche guifa camminare

per le tenebre delle antichità de’noftri primi popoli nó fen

za qualche buon lume. Plinio Secondo non diffe nulla de'

loro tốpi,& ne tacque ancora del tutto Strabone,da’quali il

lor ordine ci fù foldimoſtrate;mà fe aloro detti noi appli

ear vorremo ciò che degli antichiffimi popoli d'Italia_

Dionigi Halicarnafeo con molto accorto ragionamento ci

efpofe, ancor buona notitia ne raccoglieremo , potendo

ben contentarci, di hauer eletto vn tanto maeſtro, & vna »

tal guida,la cui diligenza, & peritia di queſte cofe vien an

che da' più feueri critici moderni di comum parere affai

nobilmente commendata. -

Adnan per

questo no la .

der à di com .

թiր: գae, -ե՝

bà prejo a fa
伊g。

Hauendem?

tolto Dionigi

Halic per Æ.

cura guidae.

Mà io ſcorgo, che nel pormi in via mi fi fà innanzi eol ·

fuo dottiſſimo Diſcorſo dell'Antichità di Palermo,fuapa

tria, il mio valorofo amico Mariano Valguarnera; il qual

II. - con.
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computando con feuera cenſura mi ammoniſce , di non douermi fidar

Prºag: #; molto del modo del ſupputar i tempi per via di età, vfato
lic. i tempt le incoltanza dal fudetto ſcrittore,il qual modo è

- ! con grande incoltanza dal fudetto ſcrittore,il qual modo
per sia dt. - - - - -

:ta 22 lui anche per fe fteffo affaiãbiguo,& oſcuro. Percioche egli,mē

preje in prà tre ragiona nel lib.2.dell'età,in cui viſſe Pittagora,afferma,

a'vn "sáº che altrettanto numero di anni era fcorſo dalla metà del

l'Olimpiade 16. per tutta l' Olimpiade 5o, che à quattro

anni per Olimpiade fono anni 138. quanto vagliono quat

tro età; talche iui attribuiſce à ciaſcuna età trenta anni,&

più ancora:mà nel lib. 1.& fimilmente nel lib.2 vuolesche »

Roma fù edificata43 2. anni dopo i cafi di Troia, che nel

fudetto modo farebbero tredici età,& nondimeno in ambi

due effi libri citati vi conta fedici generationi,che farebbe

ro à 17.anni l’vna, Così il Valguarnera,ch’è ſtato il primo

à notar vna tal varietà nel fudetto autore, hauendo altri

creduto,frå'quali è il Cluuerio nel cap.1.del lib 3;& nel cap.

16. del lib.4. dell'Italia, ch'egli coltantemente attribuì ad

ogni età anni 27: perfuaſi non che dal predetto luogo, da->

lui offeruatomà di più da quell'altro nello ſtefo lib.I,doue

prendendo Dionigi à ragionare del venir d’Enea in Ita ·

Īia, fè che 55:anni vagliano quelche due età. Post Herculis

difceffum (diffe appresto il fuo interprete) etate fecunda,circi

ter quinquageſimum, & quintum annum, vt ipſi Romani tra

w:alpreſen dant, Rex Aboriginim erat Latinus, Faunifilius Io nondim:

ve bifogno è no non penſo,effermi per queſto neceſſario, nè dilafciar il

dannaf : në prefo cammino, nè di apprendermiad altra guida; fcor

*/:i:W° *** gendo affai bene,che la voce. Età nel dinotare ſpatio d'an

" nie ancor molto più equiuoca, & di molti più fentimenti,

che non fù auuertito dal Mazzoni nel c. 14 del lib. 1. della

feconda Difeſa di Dante;fiche ſtimo, che Dionigi vfando

la in più d'vn modo,feco ftesto non contratti. Mi permife »

il cortefiffimo Valguarnera in famigliar ragionamente ia

Napoli nell'Agoſto dell'anno 1627, mentre fi conduceua »

alla Corte del Renoſtro per feruirlo nella Real Cappella-s,

ch'io haueffi prefa la difeſa di queſto autore,nella quale sé

za offeſa delle leggi dell'amicitia parmi di poter qui tutta

#"::::::: uia perfeuerarei:ồnde iodico, chếper chiarezza di queſto
1re / t no le

li. dccſt PPorfi,che il Primo,& il più peculiar ſignificăto della

"VOCÊ»

stà Natura- modo da lui,& anche da altri viato di computar gli anni,
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voce. Età.fia quel corfo della vita divno,ồ d'altro huomo,il

quale più,ỏ men lungamente viua;nel qual modo Afconio

Þediano nelle chiofe ſopra l'Oratione di Tullio à fauore di ་ ཤ བས
Marco Scauro, difle di lui, che ita fuit Patritius, vt tribus v z

fupra eum etatibus iacuerit domus eius fortuna ; naam neque

pater, neqие ания, пеque etiат proания,propter temигs opeя,3.

nullam vite industriam,honores adepti funt. Così Afconio: &

uelte età le potremo chiamar. Naturali. Diuerfe da qnette Altre le Cro

onole Cronologicbe che da lor naſcono;percio; heglianti- ::::::

chi autorivfarono alle voltequesto nonie per dimõltrare ::::::
alcuno ſpatio di tempo, bêche nè men fempre in vn modo, satara;

delche ci auuertì Seruio ſopra il lib. 3. della Georgica di

Virgilio,notando, che etatemplerumque generaliter dicimus,

pro anno pro triginta pro centum, pro quouis tempore : fe pure

egli non intefe delle età naturali, & del vario ſpatio della

vita d'vna, ô ver d’altra cofa ; ilche ſe pur fia vero, non per .

ciò delle età Cronologiche, diuerfe dalle Naturali, potremo

noi dubbitare; effendone manifeſtoargomento, che queſte

han varij periodi , taluolta di molti,taluolta di pochi anni,

con grandiffima incostanza: mentre quelle, ancor fecondo

le varie opinioni degli autori, ò fe pur i voglia, fecondo la

loro incoltanza fi aggirano intorno à trenta anni.Diqueſte Fra «ez r.:

età Cronologiche fauiamente dimandaual'Ammirato nel za intornº d

principio de fuoi Diſcorſi delle Famiglie Nobili, onde è “******i:

rhwnåetà non più che trenta anni effer fifroui? Alche non- ::::::*
men fauiamente rifpofe, dicendo, che ciò proceda, percioche -

gli bucmini per lo più ne’trenta anni incominciano à dar princi- Scipione_;

pio alla fucceſſione; dal qual tempe innanzi venendo à Jorgere la Ammirato

nuoua età delfigliuolo, chiamaſi per fuoriſpetto la fonda età, ºdatº.

non estante, che l’età d'vn buomo maggior numero d'anni con

tenga,& percià Nefore huomo di treetà fà abiamato. Hor fe

queſto fia vero,farà ancor vero, che le medefime età Cro

nologiche veniuan prefe in due maniere ; & che in vna : .

fi comprċdeuano gli anni d'vn numero vago,& incerto, ad

egualità dell'incertezza del tempo delle generationi de' fi

gliuoli , la qual per ogni modo fi aggiraua intorno a'tren

ta anni : & che nell'altra adarbitrio degli fcrittori veniua

dimoftrato alcun certo ſpatio d'anni,ò di fopra,ò di fotto i

கதை fecondo le lor varie confiderationi; dalche na que? -ľ. * * **** • • • •• •• • •- - - - - - - Ըhc
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che ciaſcun di effi hauendofi vfurpato piu tofto vn modo

s, „... , delle età Gronologiche che vn altro,ſe ne ritrouino hoggi
22:nebe A alquanto diuerfi i pareri. Di più à me pare,che vi fù anche »

tip:':: vna terza maniera di età frà gli ſcrittori , la qual non può

all.": dirfine Cronologica, ne Naturale:non comprendedo alcun

*** Rein en determinato numero di anni: ne dipendendo da alcuna na

terko modo. tural fucceſſione;& conuien che fia quella,di computar i té

pi per via delle età, & del numero degli Rè, dequali , ò per

- vfo de'Regni,ò per altri accidenti,non auuien ſempre, che i

figliuoli ſuccedano a loro padri, fiche i periodi del loro

regnare fogliono effere affai ineguali.Et finalmente non de

uerò lafciare, che in ciaſcuna di queſte maniere non po

teuan dimoſtrarfi in veruna guifa i certi anni di ciò che fi

. . . . ... deſcriueua:abbracciandone ogni età vn lungo periodo, co

3:ekº f: "º" me è facile à penfarfi. Preſuppofte adunque tutte queſte »
É oferui una - - - Գ e quette

aí"Janeta, cofe,facilmente potremo auuederci,qualuolta Dionigi vsò

nè incostan-l'vno,& qual volta l'altro,& qual volta anche quel terzo mo

te "; cºnf" do; & che le quattro età, alle quali egli agguagliò i fudetti
fof:, 133:anni,fcoffi dalla metà dell'Olimpiade 16. in alla Olim

:; piade 59,furono da lui prefe nel modo Cronologico; & che

le fedeci generationi, parimente da lui numerate da'cafi di

Troia alla fondatione di Roma,effendo ſtate delle Naturali,

non fi hanno à prendere à quel modo; fiche nè il Valguar

nera con buona ragione il ripreſe di oſcurità, & d'inco

Mariano ſtanza:nè il Cluuerio, nè ogni altro, hauerebbe douuto per

Valguarn, fuaderfi,che in via de'fudetti effempi del medefimo Dionigi

3: debbano attribuirfi ad ogni età 27 annisnő effendofi da effi

rio rifiutati arteſ: mể queſta diuerſità, ne quella neceſſità, del non po

terfi da chivfi queſta maniera di ſupputare i tempi, fegnar

distintamente il certo anno di alcun cafo occorſo.Offeruar

fi può tutto ciò ch'hò detto, nel medefimo hittorico;& fin

golarmente nel Proemio dellib I. nellib.3 forfe in quattro

Îuoghi,nel lib.5. nel lib.6.& nel lib.7.due volte.Nè di Hero

doto, che anch'egli fuol accufarfi,d’hauer attribuito alle s

età inegual numero d'anni, altro dir deueremo; ilche acciò

che fi vegga più manifeſtamente, non ini farà graue recar

qui Per maggior chiarezza del mio dire il fuo,ch’in latino

fuộna intalinodo Iardane ancilla(diffè egli nel lib.1)et Her

citie geniti per quingentos, ár 44ітане атnos, duas, cºr wiginti

ᏡᏜrᎯ
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virorum etates, tenuerunt:filius patri fuccedens vſque ad Can

daulem Myfi. Adunque fè qui l'età quaſi di 23.anni l’vna_s, Merodete

percioche parlò delle Naturali: mà nel lib.2.volle eſpreifa- 體中ato,&

mente, che tre età faceuan cento anni, intendendo delle »

Cronologiche, & dicendo, raccoglierfidal racconto de gli ghi con:

Egittij, i quali affermauano, à primo Rege ad Vulcani Sacer. dato, |

dotem,quipoſtremus regnauit progenies hominumfuifje trecen

tasquadraginta vnam, gº totidem interea Pontifices, totidem

que Reges, che quello ſpatio fù di diecemila trecento գu2

ranta anni. Trecente autem progenies (foggiunfe: ciò è le fu

dette di altrettanti Re » & Sacerdoti) decem millia annorume

valent; nam tres virorum progenies centum anni funt(ecco, ch”

egli non attende qui lo ſpatio della vita di ciaſcun di loro,

ch'era incerto, & vario: & miſura con la certa, & ferma re

gola delle età Cronologiche le Naturali)vna,& quadragin

tasque relique funt, vltra trecentas:ſunt anni mille trecenti qua

draginta. Anche nel medefimo lib. 1.diffe,che il Regno de'

Medi fù di anni 15o, per la fucceſſione di quattro età, di

notando quelle de'quattro vltimi Rè,percioche altri ne cõ

tarono fin al numero di noue ; & parlò delle età Naturali,

che non han determinato numero di anni,benche fogliano

aggirarfi intorno a'fudetti anni trenta, ch’e il certo ſpatio 4

delle età Cronologiche fecondo il fuo medefimo modo di

computare: del qual parimente feruitofi Dionigi, fe con ,

buona offeruatione noi anderemo dietro le fue orme,ci cõ

durrà à gli altiffimi tempi de' primi popoli d'Italia, & del

Latio, donde finalmente i tempi de primi noſtri habitatori

per qualche maniera frà tanta caligine rimirar potremo.

Affermò egli nel lib. 1 per cofa affai certa,che le prime s Le prime gë

genti del Latio furono i Sicoli ; appreſſo a quali numerò ti ået Li,

gli Aborigini,ſtimati da Catone,& da Sempronio di origi- farºnº i Si:

ne Greci, i quali al ſuo parere furono i medefimi, che gli "º"

Enotri, i quali ſotto illor duce Enotro da cui hebbero que- , „u a
ão nomebastrono dituti i primidalia Grecia & dall'A- *:::" ";paitarono at: Pt »ČĆ Cl2 uirono gli

cadianell'Italia,diciatiette etå innãzi della Guerra Troiana, AborigiỂ:,

che importano nel fudetto modo Cronologico anni 567. ºbe furono i

Coſtoro, come poi feguì à dire, peruennero la prima volta ?!****"*"

nella punta dell'Italia ch’è verfo Occidente, alſhor habita-“

ta dagli Aufoni, onde quel mare fù chiamato. Anfonio. &

A ſe . Ве е е dopo
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|

rei Sicoli ne dopo alcun tempo i loro poſteri,cercãdo nuoue fedi,paffã

diſcafciarº: rono ne’luoghi habitati da'fudetti Sicoli, & nel Latio, che

:::non hauea ancor ottenuto queſto nome; doue per molto
lafgi. tempo con effi hebber continue guerre: mà finalmente per

l'arriuo de'Pelafgi, che di itirpe eran anche Greci,& Arca

di,& perciò lor parenti, gli coſtrinfero à lafciar del tutto le

loro habitationi,i quali fuggédo verfo queita eitrema par

te d'Italia,nè effendo accettatiin verun luogo,fecer paffag

r quali an-gio nella Sicilia, hauendo nauigato il Faro. Eranovſciti i

che della- primi Pelafgi,per fentenza delloftefio autore, dalla fudetta

::::::::: loro patriatre età appreſſò ad Enotro; i cuipoſterieran:
:::::::::: dimorati per cinque età nella Teſlaglia,mà intornola feita.

A.fi/afrin- età difcacciati da Deucalione, fi eran condotti in Dodo

Jero alquan na, & alfine dopo breuiſſimo tempo eran paffati in Italia :

:::::::: ciòè nellanon: età dopo che cieragiữto Enotrone paſsò
f:::::* molto tempo,che fi congiunſero in amicitia con gli Enotri

à danni de Sicoli,come fi è detto : già riconoſciuto il loro

comun parentado. Horqueſti Pelafgi(foggiunfe Dionigi)

per gli feguentiducento annimoltoaccrebbero le lor cole :

mà poi per vn certo diuinogiuditio fi andarono perfe »

fteffi confumādo in tal guifasche quaſi tutti rimafero eſtin

ni alcune le-ti due età prima della fudetta GuerraTroiana, ciò è come:

rº ertid furs- più diftintamente ſpiegherò appreffo in via dello ſtefio au

** :“###* tore,intorno à 66, anni; & alcuni pochi, che n'eran rima

盔" *" fi perirono anch'eſfiinbreuerempổeffendo fateoccupate

|- leloro città da altri popoli d'Italia,& fingolarmente da gli

zgrad, fra Etruſci,che ne ottennerole migliori. Pi più ſeguià dire:
i fejtém. che 6o anni prima de medefimi cafi Troiani giunſeneli

po partmen- Latio Euandroanch'egli Arcade:& padre di Pallante(giàà

::striº quel tempo andauan mancando i Pelafgi)& che non mol

::::::::::. to appreſoviarriuè Hercole, il qual effendo pastato poi

ārs, G:; nella Campania, edificòvna picciola città frà Napoli, &

Hercole. Pompei,appreſſo del ficuro Portodoueera dimorata la fua

armata di mare,chiamandola da felteffo Herculaneo, ò la

Hì dopo la a diremo Heraclea.Compì finalmente Dionigi quel racconto

Judutasºer nel ragionamento di Enea Troiano, dicendo, ch'ègliancor

ವಿ. giunſe nel Latio con Afcanio füo figliuolo,醬TrO

A " iani dopo due età,che n'era partito Hercole,& propriamen

te dopo 55. anni: faluatofi nell'eccidio dellapatria,& tra:

- fcorß
« '
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storfi tre anni degli errori fuoi nel mare. Dominarono lun

gamente poi i fuoi polterila medeſima regione,& Romolo,

nato dalla fua ſtirpesriedificò Roma nelláno 432 della Tro- palla esi

iana Guerra,edificata la prima volta,al parer di alcuni,da- firpe nacquĒ

Romo, figliuolo del medefimo Enea ; & fecondo Antioco komolo;

Siracuſanổpiù anticamente da altri,fiche quella di Romo-::::::"

lo fù la ſua terza fondatione. Et queſto è in riftretto quelche 2

Dionigi Halicarnafeode' primi popoli del Latio ragiona.

III. Le riceuute bistorie degli antichi/fimi popoli del

l'Italia , ó del Latio, & defondatori de

ROM 4 fonostate rifiutate da alcu

ni/enza baſieuoli ragioni.

Mà io veggiofarmifi qui nuouointoppo dal medefimo tiratuur,
Valguarnera; il qual niega, che in via dellofteffo Dionigi :::::::
poliano gli Enotri effere ſtatiquei medefimi popoli,che per ritalia, er

Žaltro modo furono chiamati. Aborigini: & che in Italia fuf del latio,

fer peruenuti prima de'Pelagi.Et molto più mi fiattrauer-f:::::::::-:

fa il Cluuerio, negando nel cap.2.del.lib.3. dell'Italia,non » :::::

folamente à lui, mà ad ogni altro antico-autore poco men :::at, 4:
che intieramente ciò che effi difero,& de gli habitatori del alcuni.

Latio, & di Enea, & di Romolo, & della fua fondatione di

Romainè fol queſto : mà che nel mondo fuller mai ſtati gli

Rè di Alba;talche,ſe purvorrò ſeguire il cãmino,ch'hò pre

fo, deuerò s’io poffa,toglier via ti manifeſti impedimenti:ò

almeno non diſſimulargli. Et il Cluuerio per cominciar da

lui, il qual non milaſcia muouer paffo, recando molte ra- P:4"#?
gioni dél creder fuole quali non pôſon tuttein queſto luo- "“”“”
g1on1 de r tuoie q n polion tutteinquetto luo-:|:::::::

go andarfi effaminando, della molta varietà de'racconti in-7,2 mm.:

torno la fondatione di Roma, & della perſona di Romolo venn. Enea

fcherniſcegli antichi,& più di tutti Dionigi; percioche egli
haueffe cercato por frà loro qualche accordo,dicendo,諡

quella città ſtata fondata tre voltesnė vuol dar fede à colo

ro,i quali raccốtarono,ch’Enea venne in Italia; piacendogli

l'opinione di Ixione Criſottomo, che fi affatico di prouare,

che Troia non fu prefa da Grecisonde penſa,che quél paffag

gio fia ſtato finto porgċdonegrande argomento Homero il
|- Ec e e 2 qua
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quale nel lib. 2o dell'Iliade in perſona di Nettuno diffe,che »

odiaua Gious la ſtirpe dei Troiano Re Príamo,& ch’Enea,

& i ſuoi fucceilori hauerebberhauuto l'imperio de'Troiani.

I fuoi verſi in dir Latino fon queſti.

-- * x Iam enim Priamijtirpem odit 1upiter,

,Nuncverò AEneæ virtus Troibus imperabitינ

» J Еt fili, fºtorнт, тиі ех еo najčentur.

Nella qual fentenza introduſfe anche à parlar Venere con-3

Anchiſe nel fino Hinno,che non mi par bifogno di riferire.

Furono della medefima opinione alcuni antichi,pur da->

queſto ragionar di Homero perfuafi, de'quali parlò Strabo

ne nel lib.13.& Dionigi cercò dargli vna fua interpretatio

zi ch'egli,er ne,come diremo. Mà il Cluuerio per fine ne men vuole »

Euandro fu ch' Euandro Arcade venne in Italia nell'età di Hercole: &

resº »"#" crede,che & egli,& Enea furono vn folhuomo,& che vn fo

::::# lo furono Pallante,& Aſcanio,queſtidicoſtui, quellidico

gi, lui figliuolo;eſsẽdo Euandro ſtato il duce,che códuffein Ita

lia i Pelafgi, di蠶 Arcadi, nel tempo dimoſtrato da->

Dionigi,di cui fu da gli ſcrittori taciuto il nome. Paruegli

effer di ciò grande inditio queſto, che ogni altra cofa,detta

diuifamente del venir de' Pelagi in Italia, & delvenir di

Euandro, & di quello di Enea, fi fcorga, effer d'vna stelia

pai quale- gente yn fol fattospofciache frà loro foň molto pari;laonde:

!“ :::::::::: conchiude, che Roma dee crederfi fondata la prima volta.

in altistimi tempi da Sicoli , i quali con vocabỏlo della lorְי

42:22 ;. lingua l'appellarono.Valentia: che non mancan d'vn tal fuo

Roma; nome molti antichi autori: & ch'effendo poi itata ampliata

dal Pelafgo Euandrofu da lui detta nel fuo Greco linguag

gio. Рйыл. Кота. che ſignifica robuſtezza, & valentia. Mà

Nºn essedu s’egli ſchernito hauea Dionigi percioche hauendo accetta

:::::::* te ſe varie narrationi degliantichi intorno l'origine: & si

:്. accreſcimenti di quella città s'era ſtudiato renderle concor:

*itrна di nel fudetto modo: in qual guifa la vanità del creder ſuo.

non farà ſtata maggiore per la quale anche à fuo piacere có

maggiore arditezza negando vn racconto, & vn'altro ac

çettandone, ch'hauean pure egualmente autori antichi,di

lệr fºrmò va terzo deltatto nuouo:accettando anche quei

che inlui hauca ripreſo,che fuste stata più d'vna fola la Ro

mana fondatione. L'argomento Preſo da Homero, ch’Enea

- ΚλΟ!),
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non venne in Italia è certamente grauesne perauuentura fii H***** 4“

forolto baſteuolmente dal medefinio Dionigi, hauendo lii-蠶

mato, che fieri potuit, vt imperaret Troianus, quos ſecum du- a ;:

xerat,quamuis in alia regione viuerent; percioche quel loeta wento non »

oppoſè il regnar di Enea à quello di Priamo , fiche dimº leggierº.

trồ,d’hauer intefo de'Troiani in Troia, col qual nome aflai . . . .

impropriamente hauerebbe dimoſtrati i Troiani d'Italia-,醬 Ha

ciò è i'Latini,difcefi da'Troiani;per la qual cagione,forfe,al-"

cuniantichi pếfarono,ch’Enea venuto in Italia, fece poi ri

torno nell'Afia,al cui parere nó par che effo Dionigi aggiú

er volle il fuo.Io per me crederei,che fe fi dia fede à Dione Ma mondi

Črifoſtomo, il qual negò, che da Greci fulle ſtata giamai ::,:

prefa Troia,& che nondimeno quel Poeta non curandofi di le nella hef

comporre il fuo poema fopravna fi manifeſta bugia, ne fè ſa ſua ºfi

cotãto chiara la fama:potrà anche accõfentirfi,ch’egli nel- ******

la ſteffa guifa finfe di fuo ceruello, ch’Enea,& i fuoi nipoti,

dopo l'incendio della medefima fua patria vi haueifer per

lungo tempo regnato; ilche dal Cluuerio non potrebbe ne

garfi,ch’è d'accordo con Dione. Mà la fomiglianza,dice : -

egli,de’fatti,deſcrittici di Enea,& di Euandro,& de’Pelafgi,#::#

föngrande argomento, ch'eſſendo occorfiad vn folo, furo-: î.che/ian

no in tre racconti moltiplicati; quafiche i minori Paralleli pári, riÁrin

di Plutarco non c' infegnino, che bene ſpelfo fiano ſeguiti ķer vºrrek

molti anuenimenti, & più, & men notabili, che furonổ del :: “”“

tutto frà lor pari per tacer di quelli antichi,& nuoui, che fi“

poffono affai facilmente in molte altre hiſtorie offeruare » .

Ne è forza di ricorrerfi al venir de'Pelafginel Latio,perpo

terfi render côto, in qual maniera Roma hebbe nella Greca -

lingua queſto nome,la quale in altra guifa diceuafi · Valen

tia che valea lo ftesto;fe non ci fia ancor neceſſario dire,che

parimente nella noſtra Campania i nedefinni Pelafgi con

Greca voce chiamarono.Capua.la noſtra città,la quale nel

lo ftesto fignificato chiamauafi Volturno : come in parte fi è

dichiarato nel fecondo Diſcorſo, & qui deuerò in altro più

opportunoluogo dimoſtrar di nuouo. Et di queſtione così Il claueria

oſcura parmi , che al nottro propofitopoffa baftar queſto, rifiutis,&

che non era da laſciarfi, ricordando al medefimo Cluuerio, notata.

quãto fcarfa fede egli altre volte fuol dare à quelche fia Ra

todetto dilor fantalia da Grāmatici,quandohan ago్య
III. - - - ----

Ilqualعسو
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di fi fatte cofe antiche, da quali dipendono per la maggior

parte queſte medefime fue confiderationi.

concedºno. Non così larga,& còtro vn fol Dionigi effercitò la fua cế

alcuni 42" fura il Valguarnera, al qual parue, come accennai à dietro,

燃് che gli Enotri non poffono effere ſtati gli Aborigini,nè che

:::::: vennero in Italia prima de'Pelafgi : quantunque non nie

ma de 12 , ghi,che da Enotro il quale fù il quinto da Foroneo,figliuo

Guerra Tro- lo d'Inaco, primo Rè degli Argiui, alla Guerra Troiana •

лая4, fcorfero diciaffette età; fiche fe Enotro nacque per quelle »

17. generationi prima di detta guerra, Foroneo ne douette

naſcer 21: ciò è quando cominciaua il Regno d'Argo nel

padre fuo Inaco, che fanno 7oo. anni : quanti con numero

rotondo ve ne conta Eufebio Cefarienfe nel Proemio Gre

co della fùa Cronica, doue il fuo teſto Latino è di ciò man ·

cheuole,& poi più à minuto vi calcola folamente 665 anni.

:ciòadunque giudicando egli effer vero, itima falfo;"":وءامهمuر

:::::::: che dall'età di Enotro all'ºſcita de Pelagidallageffaglia:
:, în fața quali fuggirono da Deucalione prima di quel Diluuio, chỉ

nºue eta pri auuenne nel tempo fuopaffarono none età, effendo comin

"º de'Pelaſciato il regnar del medefimo Deucalione în fentenza dello

30 ftesto Eufebio quattordici anni prima del Diluuio fuderto,

il quale fù 341 anni prima del paſſaggio de' Greci à Troia;

fiche la cacciata de'Pelafgi fipuò collocare 355 anni prima

di detto paflaggio;ciò è poco meno di vndeci generationi:

& Dionigi la ripone non più di fei , che fono 2oo anni ; &

così vi fouerchiano 155 anni; i quali fe infieme có quelli 4o

anni, che mancano al fudetto computo delli 7oo dal regno

d'Inaco al paſſaggio mentouato, fi mancheranno dalle 17

età,ch'egli numera da Enotro al medeſimo termine,che fo

no anni 195, fi darà quaſi nel fegno della vera natiuità di

Enotro;perciochele 17.generationi fono 567 anni:toglien

done 195,rimangono 372:& per altrettanto tempo in circa

prima della predetta guerra Troiana douette naſcere Eno

tro; il qual anno 372 batte fecondo il Gordono, cinque an

* ni prima del regno di Cecrope, primo Rè di Atene. & 17.

anni Prima dell'anno dimoſtrato della vfcita de' Pelafgi dal

la Telfºglia : Në dal folo errore Cronologico di Dionigi

raccºgici Valguarnera, ch’Enotro non fù di età difeguale

da quella di Cecrope,& di Deucalione: mà il raccoglie au

4CΟΚ3
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cora da rifcontri di altri ferittori, ciò è di Paufania, & di Il quale fà

Apollodoro Le parole del primo appretio il ſuo interprete: ::::::
nel lib.8. fon queſte. Eadem ætate, J Cecropem Atbænis,Ĝ* ::

Lycaonem in Arcadia regnaffe arbitror (queſto Licaone fü pa- /εαειιο •

dre di Enotro) L’altro affermò nel lib. 3. che il Diluuio di Pelagi ăsti.

Deucaiione fù al tempo di Nittimopur figliuolo di Licao- º Teſaglia.

ne, & fratello di Peucetio, che dal medefimo Dionigi vien

detto,ellere ſtato fratello di Enotro,& nel paffaggio in Ita

lia etier venuto in ſua compag-iia. Aggiunge di più delle »

teltimonianze di queitiautori quella del fudetto Eufebio »

il qual ripofe il regnar di Arcade,da tutti chiamato figliuo

lo di Califto, figliuola del medefimo Licaone,dopo 4z.anni

dello ftesto Diluuio. Et à quelche gli fi potrebbe opporre, Er gli nege:

che Dionigi diffe,che Pelafgo padre di Licaone,fù figliuolo ::::::

di Niobe, figliuola di Foroneo, fecondo Rè degli Argiui,微
dalche parrebbe, che il tempo di Enotro non pofla,nè sbaf årgai ií. Ze

farfi più della quinta età dal principio di quel Regno, ne neil quaifà

men portarfi all'anno372. innanzi della Guerra Troiana,il fa********

qual tempobatte non già con la quinta età,mà col fine del- “

la decima, & col principio della vndecima: rifponde,che »

Dionigi anche in queſto ci habbia detto il falfo;percioche,

& Eſiodo appresto ifcitato Apollodoro,& Afio Poeta anti

chiffimo, appresto Paufania, che fi è citato, & Efchilo nel

la Tragedia intitolata. Le Supplicanti.non hauendo faputa »

l'origine del ſudetto Pelafgo,il finfero Aborigine dell'Arca

dia,nato dalla terra,in quel luogo. Et per vltimo reca quel Genebiaden
che de Pelagi ſcritieMarciano Heracleota nella Deſcrit : che i

tione della Terraicniverſiin latino han queſto fentiméto::::
» . Nemțè à Liguſtica Pelafgi porròJunt, prima di lue

9) estui à Græcia primi bic domicilia fixerunt, in Italia,

.Tufciſquecommunem vfņue regionem colunt3לי

Talche gl'Italici Aborigini,ciò è quelli,de’quali in Italia G

non furonoaltri popoli più antichi, non poffono effere ſtati

gli Enotri; nè Enotro, cheviffe à tempo di Deucalione,do

uette giungerciprima del fuo Diluuio; prima del quale dee

riporfi la venuta de Pelafgi, i qualidalla Teffaglia prima

del medefimodiluuio dalui furono difcacciati.Ne men pof

fono effere ſtati effi Pelafgi, che gli Aborigini ciritrouaro

xo, come vien dimoſtrato da'verfi di vn certo loro antico

III. - Ora
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Oracolo,che dalle ftesto Dionigi vengon recati. Al quale s

autore (conchiude il Valguarnera) ſe pur fi concedeſte, ch'

Enotro pallò in Italia 16.età innanzi la Guerra Troiana,ciò

è āni 533 il qual tếpo batte 407 anni dopo la Diuifione del

le Genti fotto l'edificatione della Torre di Babilonia,non

par verifimile,che fuíle douuto indugiarfi cotanto di efferfi

habitata l'Italia: oltre che s’egli concede, che gli Enotri ri

trouarono gli Aufoni ne’luoghi del mare Aufonio,& nel La

tio i Sicoli, non può lor attribuirſi di Aborigini il nome_z.

Fin quà con acutezza,& con dottrina degna del ſuo nobile

intelletto il Valguarnera.Nè certamente può dubbitarfi,che

Dionigi fù di diuerſo parere da alcuni altri ſcrittori intor

no l'interuallo del tempo da Enotro à Deucalione,il quale »

difcacciò i Pelalgi dalla Teſfaglia.Mà è ancor certo, ch'egli

ne’ſuoi pareri non camminò ſenza molto attenta olieruatio

ne; come puo ſcorgerli dall'intiero fuo libro primo, dotie à

diftefo,& di proprio intento andò difputando di queſte an :

tichità Italiche,& non ceſsò dal medefimo coſtume ne'libri

feguenti fecondole occaſioni. Màfia pure potuta alle volte

la fuaaccortezza, òftancarfi, ò gabbarfi, come portala de

bolezza humana:non è affai vera quella comune diuifione »

degli antichi tempi, che altri, ciò è i primi,fiano rimaſi del

tutto ignoti:altri,ciò è i feguenti,fiano ſtati inuolti nelle fa

uole : & altri, ciò è gli vltimi,fiano ſtati defcritti alquanto

più concordemente al vero? Adunque dagli ſcrittori delle

hiſtorie,& nõ già da quelli delle fauole:nè da’Poeticóuien,

che fi apprendano delle ambigueantiche narrationi le più

vere,frà le quali non può accettarfi quella,che Pelafgonac

que dalla terra nell'Arcadiaaffermata con Poetica fintione

da tre Poeti già citati.Ne ad vna tal fauola diede luogo,co:

me pensò il Valguarnera, il non faperfi in verun modo il

nome del padre fuo;percioche,fe nõ vorremo itarne al folo

detto di Dioniginoi il potremo apprender facilmente da-2

Acufilao,di lui più antico,il quale defcriffe nello ſteſſo mo
do la ſua genealogia,& vien riferito da Apollodoro nel lib.

2.& di nuouo nel lib.3, che cita il fudetto Efiodo per quel

L: l'attra opinione, all'incontro rifiutata con faldiſſimo argo

mentº da Patifania nei lib. 8. dicendo,come fuona il ſuo di

reinistlivýchºd. iznim omnium Pelafgum memorabant Arca-.

des
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- des in ea terra extitiffè; ſed conſentaneum certè est, non folum il- Acufilao,&

lum, ſedalios etiam vnà cum eº fuiſſe; nam quibus omniäò im-: *

peraffet hominibus: Dalche concertezza apprendiamo che ;點

gli Arcadi inqueſtolor:vāto singānarono in più modi, nề 9

il Valgủarnera hauerebbe potuto negarlo, il qual nó ricufa,

che Inaco, il qual regnando nell'Arcadia,& in Argo,fondò

il Regno degli Argiui, fù prima di effo Pelafgo. Mà fe non alcun a,

fù fingolar parere di Dionigi, ch' Enotro fù il quinto da–, qgali fè det

Foroneo:nèhmen egli folo il fè nipote di Pelafgo,& figliuo; i:ſºsire,

lo di Licaone; percioche lofteffo ne sétì ancọra Paufania,il:微A

quale neſretto contanta chiarezza chiamò Enoroipri. :|::::
mo condottiere di colonia Greca in Italia,che fe vi hauelle tutti i greci.

aggiunto iltempo,notatone da Dionigi,crederei,che da lui

ftesto l'hauefle appreſo ; ilche non può penfarfi per quetta

altro ſegno ancora, ch’egli ciepoſe quelche l'altro tacque;

ciò è,ch Enotro fu l'vltimo di tutti i fuoi fratelli,i qualifu

rono molti,hauendotaciuto frà i loro nomi quello di Peu

cetio,mentouato da Dionigi,& da Apollodoro,il quale al

l'incontre nell' vltimo luogo ripofè Nittimo, tacendo del

tutto di Enotro; & Nittimo il primo di tutti con alcuna »

altra varietà fù da Paufania riputato.Mà le fue parole,che

giouano al noſtro propofito,vengon fatte latine in tal mo- Paulania a

do Natu minimus ÓEnotrus pecunia,et viris à fratre Nystimo?默盟
acceptis (già gli altri árbitrio quafque fuo,agri partibus occupa- lic.cõcordiº

tisopidamunierant) claffè in Italiă tranfinfit, à quo fuit ea ter

ra de Regis nomine O Enotria uocitata;atque hæc primaà Græcis

colonia deduffa; fed neque barbaræ gentes ante o Enotrum (vt

accuratiffimè reuoluatur) ad exteras gentes commigraffe, repe

riuntur. Hora fe è pur vero,che Foroneo precedette di 21.

età la Guerra Troiana,Enotro,il qual fù da lui il quinto,fer

mamente nacque 17. età prima della medefima guerra; &

egli fail primo, per quanto porea ſaperfene, che paſsò di was fia.
Grecia in Italia ; benche nel reſto l'età di Deucalione, & de,forfe,wä

quella dell' vfcita de'Pelafgi dalla Teffaglia non fù cotanto caí, degli al

da altri sbaflatasquanto da Dionigi; deiche, forfe,non fù di tri , "hº":
- - * ،rnم * » - ſt14 €/4 41/J*

tutti vnafteffa fentenza, nè meno effendo stata vna fola l’o-f d |

pinione della perſona di effo Deucalione, òper dir meglio, ްޞެޠ;"; da

effendo ſtati nel mondo varij Deucalioni.Ma ſe di Marcia-; di

no Heracleota maggior cótonoi far deueremo,di quelche oeucaliº***

*
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ne’ragionamēti di Cuma,& di Napoli nel fecondo Diſco

fo conuenirglifi, è stato dimoſtrato; egli può hauer intefo,

Et potendo che i Pelafgi furono i primi, ch’ habitarono nell'Etruria; ò

eſſe: verº , vero, che l'Etruria fù nell'Italia la lor prima fede(hauendo

: :: ben di ciò fentito diuerfamếte Dionigi)& non già che dell'

"fero ## Italia intiera furono i primi habitatori : nel Greco è così.

ίνuria pri. οι προσερον κατοικίσαντες εκ της Ελλάδος. Εt per fine que!

ma che in-º medeſimo argométo, col quale s'impugna Dionigi,che gli

燃*". Enotri hauendo ritrouati in Italia i Sicòli&gti Aŭfoni,effi
uºgº, non poffono effere ſtari gli Aborigini:può feruirci di bafte

uole rifpofta à quelche fi dice,che per troppo lungo tempo

l'Italia farebbe rimafaidi etierfi habitata dal tempo della »

a „ienteze Diuifione delle Genti fin alla venuta di Enotro; poſciache,

no efferá ba & gli Aufoni , & i Sicoli poſlono alzarfi à tempi altiil più

bitata "Ita: chẽ cipiaccia:& nondimeno in ſua opinione non ripugna,

"º": che gli Aborigini furono gli Enotri, del cui nome egli non

::::::" pensò effer věra la comuñe etimologia, ciò è che fuſiero

::fff;"Én, ſtati di tutti i popoli i primi; giudicando, Aborigines voca

trisi qual fu tos, quòd in montibus babitarent (Arcadicum enim est, montium;

fºr detti A, habitatione delectari)vt ij,qui Athenis Hyperacrij,g: Parbali;

ಳ್ಗ: ilche parue trano al Giuuerio nel cap.1. del lib.ş. dell’Ita

:,:;", lia, quomodo nomen fibi peculiareinsponere gens hec vnapo

*monti. гиit,фиит complures alia in cadem terra, adeoque pleræque in

~ coluerint montes. Må ciò non è cofa nuoua,& fe n'han molti

effempi, che fi pollon facilmente offeruare. Il Cafaubono

- nelle ſudette parole di Dionigi vorrebbe leggere. Alexaxer.

antiquum: in cambio di. A'ixasıxèr. Arcadicum: & ne reca

due ragioni Primùm enim,diffe, quid obſecro tespertinebit hics

quod děAthenienſibus ſubiicitur? Deinde certum efi, antiquif.

Secºndº il mos homines babitatione montium fuiſſe deletfatos. La qual

fºst“ ***** lettione diminuiſce la fua forza all'opinione di Dionigi,che

:纷 volle,eliere stati Arcadi,ciò è Enotrigli Aborigini per que:

:; af am fto argomento ancora dell'etimologia del loro nome : nè

, i, a nomina più acconciamente caderebbe l’effempio degli Atenicfi per

тісті. queſta nuoua,che per l'antica lettione,effendo ben per quel

il cafaubo la conueneuol molto; percioche il fudetto autore volle dir

no rifiutº: queſto,che nello ſteſſo modoglí Aborigini furono chiama
Dionigi H* ti con queſto nome dall'habitar ne'monti, che in Atene fu

- bi3113 * T v • - - - - - - * |- |

監黨:rono detti Hiperacriſ quei ſuoi cittadini, ch'habitauãnella

Parda to.

*
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parte montuofa della città, & Paralijquelli , ch'habitauan

dallato del mare. Forfe,fe in quel teſto e alcun difetto,man

ca il nome della terza forte de'cittadini Atenieſi , chiamati

ristiảisi dalle loro habitationi nel piano, il nome de' qua

li,che non men giouaua al fuo intento, non farebbe douu

to da lui tralafciarfi.Nel resto io non poffo diffimulare, che Beschepefa

il difcorfo, per lo quale Dionigi conchiufe, che gli Abori-lº Aeſ: Dio

gini di Catone, & di Sempronio furono gli Enotri, percio-%:::

čhe effi differo,che furono Greci,non camminarebbe bene::",醬
fe i medefimi autori hauefiero intefo per Aboriginii pri- "rafma:

mi popoli Italici,che farebbero ſtati i Sicoli,ờ vero gli Au- ticbi{autors.

foni: & la prima celonia Greca in Italia non farebbe ſtata

quella degli Enotri ; mà iodiqueſto non prendo à far più

lunga queſtione , hauendo anche voluto toccare così leg

giermente quelche in queſto fubietto hò ragionato, per

farmiqualunque ſtrada à poter dichiarare non ſenza qual

che ordine de tempi l'antichità de’noftri primi popoli, &

la loro fucceſſione la quale in tre periodi di anni vien com

prefa: effendo ſtato il primo quello delle 17. età,ò vero de

gli anni 567. da Enotro alla Guerra Troiana : il fecondo

quello degli anni 432. dalla medefima guerra alla fõdatio

ne di Roma, che à Romolo fu attribuita; & il terzo quello,

che fcorfe fin alla pienezza dell’Imperio de'Romani,& alla

nafcita del Saluatore , che dalla fondatione fudetta fù di

anni 751;ne'qualitre periodi fi raccogliono anni 175o;che

precedettero queſti vltimi feguenti anni 1651. -

IV. I peculiari più anticbi popoli della Campania Fe

lice non furono i Sicoli: mà furonogli Opici, ở gli

Aufopi, detti anche. Aurunci.prole de’veri,

non defauolo/i/uoigiganti.
ľ Sicoli, anti

Adunque in via di Dionigi effendo ſtati in Italia più an- : #::

tichi i Sicoli,& gli Aufoni degli Enotri;& da Antioco,da- lia,che daai

Polibio, & da altri, benche nel reſto diſcordi, effendo stati eun weder
concordemente annouerati gli Auſoni nel primo luogo de' : f燃 +

noftri antichiffimi habitatori; potremo noi di quà fcorge-്

re,che la loro dimorain queſta regione precedette di mol- is alla cam

- F£ff 2 te pania.
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te età la Guerra Troiana. Delche non potendo dubbitarfi,

par nondimeno rimaner qualche ambiguità, fe il ſudette

Geografo,il qual per ogni maniera,come fi nocỏ à dietro,

tralaſciò alcuni de' noftri popoli in quel fuo racconto,hab

bia anche laſciato di mentouar i Sicoli, creduti da molti

autori moderni hauer anch'esti qui habitato iquali fareb

bero ftati sēza dubbio verunodi tutti i primi.Fủ già di que,

fta opinione il Pontano nel lib.6. della Guerra Napole tana

& lofteffo giudicarono più nuouamente Rainero Raine

cio nel Tomo 2. delle Famiglie Giulie, & Abrahamo Orte

lio nel Teforo, & nel Teatro Geografico, iui ſotto la voce »

Sicilia: quì nella dichiaratione della Tauola della Magna»

Grecia; dicende l’Ortelio,ciò ħauerfi da Liuio nel lib.23,&

da Tucidide nel lib.6.ilqual fù anche citato dal Pontano,&

Citandone: dal Rainecio,ch’hò mentouati.Mà Liuio in quel luogo fol -

at:}. ::" parlò di trecento Equiti Capuani, che ne tempi della fe
 ைifir, ),guerra Cartagineſe ciò è molti fecoli appreſſo alla »

fondatione di Roma, non che alla Guerra Troiana, hauen

do militato per alcun tempo in Sicilia per gli Romani, fi

nito poi lo ſpatio della loro militia,ritornarono in Italias,

nè in altro luogo fè di quelche l'Ortelio afferma,parola.

veruna giamai: hauendo ben Tucidide detto, come hàił

Аa/azото fuo interprete, che ſiculi ex Italia (illic enim babitabant) in

„íta sici. Siciliam traiecerunt, fugientes Opicos, vt credibileeft, cº fama.

lia, fuggen fertur,ratibus,obſeruato aftu. Et percioche gli Opici egual

dº 4-giº 0° mente, che gli Auſoni, furono de'primi popoli della Čam
fia, pania par di quà poterficonchiudere,che dalla medefima. »

regione da effi furono difcacciati iSicoli, del qual parere »

fù anche il Cluuerio nel cap. 2. del lib.I. della Sicilia, men

tre chiofando quel che diffe Antioco,riferito da Dionigi.

Halicarnafeo nel lib. 1.Siculos fuiſſe Italia expulſos Eonotro

rum, Opicorumque copijs. foggiunfe queſte parole. Quippè

Opici tunc habitabant Campaniam ad Silarum vſque amnem:

bine verò ad Fretum vfque Siculum O.Enotri. Io nondimeno.

di doppia trafcuraggine non riprenderò Strabone:& ch'ha

"effel#feiato di dare il primo luogo a'sicoli frà nostri anti

chi habitatori : & che non gli haueste mentouatifrà nostri

P:Pºliin verun modo, parëndomi, che non posta đi certo.

**ermaifi (& questadouette estère ſtatala cagione del fuo,

tace

*
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tacere)che gli Opici della Campania furono quelli,che dal- Da altri che

l'Italia gli difcacciarono; percioche il loro nome& qucio : ********

ancora della Terra Opica, fù preſo alie volte da alcuni più “”“

largamente, come fe Ariſtotile appreilo il fudetto Dionigi strabone il
蠶medelimo lib.1;& anche il fuo macflro Piatone nell'epi-iulir:Gia

ſtola a gli amici, & parenti di Dionesie cui parole recherò úiano Pēt il

di qui à poco. Le guerre contro di effi degii Aborigini & : "insciº:

dei claſgi, & alcune loro città furono deſcritte in altra parసీ: telio,

te dell'Italia,che nella Campania dal mentouato Dionigi,"*"

del quale laſciando alcuna altra più lunga narratione, par

mi, che pofia baltare quelche diffe de' Pelafgi, che miltas

vrbes , partim ć ante à Siculis habitatas, partim etiam à Je

edificatas incolebant vna cum Aboriginibus ; quo in numero eft

« Ceretanorum vrbs,que tunc Agylla vocabatur, & Piſa, g”

Saturnia,& Alfium, & alie quædam; Talche non fù la Cam

pania la lor propria fede,doue ben poterono in quel primo

lor fuggire hauer fatta qualche dimoraşmà non baſta que

fto,che fi habbiano à numerare frà’noftri popoli , nè à dirfi

così vniuerfalmente, che inoltri Opicifurono quelli, che ; il clauerio,

gli cacciarono in fuga. Il Clutterio non ritenendo bene à da fe feifð

mente quelche hauea detto nel citato luogo della fua Sici- diſcorde. 1 *

fia,fcriste nel cap.1.del lib.3. dell'Italia, che non ex Latio ex

falerunt Siculos Opici, ſed ex inferiore Italiæ apud Fretum Si

culum parte, quò,elesti ex Latio ab Aboriginibus, configerant. -

Et nel cap.9. che ab OEnotris, qui iam tum Aborigines voca- |

bantur, vel vnà cum Pelafgis Latini,pulſi fuere patrijs fedibus,

antiqua illa, ac prima Sicilia, fiuè Italia, quæ fuit in Latio, Č*

agro Sabino: ab Opicis porrò eiestifiere reliqna Italia ad Fre-

tum vſque protenfa,vnde in Sicaniam traiecerunt infulam;quæ

ab eorum nomine dista efi Sicilia.

Mà parrebbe,che nè men gli Opici molto propriamente i uronº gli

furonomentouatifrà popolidellanostra Campania da Stra 9: :::::

bone, poſciache effi,come fi è auuertito, habitarono molto;:

più ampia regione. Ariſtotiles philoſophus(diffe Dionigi Ha-:鷺

licarnafeo appreſſo il fuo interprete nel lib.I.) fribit,quoſdă carpania.

Græcos, qui er agro Troiano reuertebantur, dùm årra Maleam

nauigarent, violenta tempestate correptos, aliquandià quidem

ventis agitatos, per varias maris partes erraffe, tandem verò in

eum regionis Opicæ locum perhemije, qui Latium vocatur, cº

' IᎨ. - - - ??GÆ
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mari Tyrrheno alluitur.Adunque feil Latio fù vna parte del

la regione Opica,come farebbe à dire dell'Italia: gli Opici

fràgli habitatori dell'Italia vniuerfalmente, ò almeno noa

più della Campania,che del medeſimo Latío,fi deuerannu

Et ii lor nº: merare. Vsò certamente Platone illor nome nel generalfi

ே{វ្នំ gnificato d'Italiani; & percioche riputauanfi anche Italiani

:::::::: nello stelio vniuerſal modo i Sicoliiguali nella Sicilia eran
to á Ítaliani pastatísegli nella ſudetta epiſt. 3. à gli amici, & a'parenti di

Dione hauendo à mentouar i popoli, che in quell’iſola ha

ueano fignoria chiamò Opici i medefinai Sicoli, & fon que

fte in latino le fue parole. Quantum ex infelicibus præfagijs

Platºne, & fas eſt portendere, vniuerfa Sifilia in Grece lingue obliuionem

溫器 lapfura videtur, ad Phanicum (intende de' Cartaginefi) ſiue

:::::::: opicorum(barbari queſti,& quelli)potestatem dominationemq;
:::*" translata. Stefano Bizantio âncora parlando della Siciliana

/ città, chiamata.Gela:non men largamentc prefe queſto me

defimo vocabolo; percioche in latino queſto è il fuo dire

Gela vrbs 3 icilie, à flumine iuxta quodfita eſt, quod pruinam

multam gignit;que Opicorum,et Siculorumlingua.Gela, dicitur.

Çatone illu Siche io giudico,che fimilmếte à queſto modo de' Greci fù

strato. vfatoda Catone in vna lettera al fuo figliuolo, riferita da º

Plinio Secondo nel cap.1.del lib. 29. in cui in tal maniera

de'Greci, che diſpreggiauano i Romani,egli ragiona. Nos

quoq; diĉfitãt barbaros,& fþurciàs uos,quàm alios opicos(ciò è

che il reſto degl'Italiani).appellatione fadant. Il Chuuerio nei

cap. 9.del lib.3. dell'Italia riprende Ariſtotile, quòd & Latiữ

in opica regione eje cenfuit, quum Siculi, antiquiſimi Latij in

cole, longè alieni fuerint generis ab Opicis: non auuedutofische

N7 da & quel Filofofo,& gli altri fudetti autori per vntal coſtume

ஃே non confuferole generationi de popoli; frambiandoiloro
2:#i:::... nomi: comenè men le confufero i Greci del mezzo fecolo,
rationi ch'appellarono egualmente Latini,& Longobardi gl'Italiani,

... , & Latini, & Galli, ò ver Franchi vniuerfalmente gli Occiden

蠶一 tali. Et questa io ſtimo molto più facile, & più ficura viadi
:,:; faluare quei loro detti, che non è quel rappezzamento di
fiutats varie opinioni,penfato dallo ſteffo Cluuerio,che fuífero ſta

ti chiamati Opici i Sicoli; percioche Hellanico Lesbio ap

prcilo Dionigi Halicarnafeo nel lib. 1. non diſtinfe i Sicóli

dagli Auſoni ; & Antioco riputò gli Auſoni, & gli opicí

A ll3
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vnafteffagente,come fi è intefo à distro da Strabone · Mà:

fe per la fudetta maniera, nºn pollono gli Opici riputari ::

noitri popoli peculiari : lo ſtello conuerràgindicarii de gli

Aufoni(nềio farei di altro parere)i quali per teitinionianza quéfi, ës

dei fudetto Dionigi,habitarono anche i luoghi verſo l'eſtre quelli nendi

ma occidental punta d'Italia , onde quel mare fù già detto "enº ftᏃr 0•

Aufonio,benche Strabone l'habbia negato , Mà nondime- : :

no,& queſti : & quelli fonda annouerarfi frà notiri popoli, na pe cultat:

& riptstarfi di tutti prim: Pervna altra ſpecial cagione , la r.

-chenella Campania rimafero più lungaو,quarec quctia

mente, che in altro luogo, come appreſlo verrà dimoſtrato; -

laonde ella fà dttta Opicia, & Terra degli Opici, & Aufonia,

nel modo, che anche ſi è detto ragionando di Cuma, & di

Cales. |

All'antichità degli Opictio attribuirei,che per la rozzez- Può eſſer ar

za de loro coitumi le cofe laide,mal fatte , & fozze furono #::::::: 数十

da Latini appellate col lor nome, come può offeruarfiin-s '!
Gieuenale nella Satira 3-& nella 6. in Aulo Geiiio nei c. 2 I- iiior nome,

del lib.2, nel cap. 16. del lib. 1 1 & nel cap 9. del lib, 13; in » che rox&º,et

Terétio scauro De Orthographia; in Aufonio nell'Epig 12o; lai“ººl““

nei Carme 23. de'Profeiföri, & nella epift 4 à Teorie; in Si- "“

donio nell'epiſt.3 del lib.83in Ennodio nell'epiſt. 22. del lib. -

7. & in altri; fiche Giofefo Scaligero neile Note ſopra Fc

ito hebbe à dire » che non magis Cimber latroner ſignificat,

quàm Iſaurus piratam;4mbro diffolutum, & voracem, Opicus

óbstanum. Sed quia tales fuerunt eæ nationes, de eorum nomine E, a, quella

vocamus,qui tales funt. Et parimente degli Antoni fi leggo- ārgi, Áufo

no alcune proprietà, ch'anderò hor hora ordinatamente º ni alcuna ai

dichiarando,le quali non farebbero potute lor conuenire,fe trº ºrº”di

non fuffero-ſtati altrettanto antichişlaonde Antioco,il qual, "º":

forfe,atteſe quei primi tempi,gli fè vna ſteffa gente con gli

Opici ; & Polibio, che rimirò i tempi ſeguenti, ne’quali co'

diſtinti nomi habitarono diuerfi luoghi di queſta regione,

ne parlò in altro modo. - - Per comøttne

Antichiffimi vniuerfalmente in Italia furono gli Aufo-# «##1

ni,non folamente per quel che fe n'è intefo da Dionigi,che tichifimifu

diffe,efierci itati ritrouati da gli Enotri;mà peraffai comu- ronº iº, itº:

ne fentēza d'ogni altro autore. Italiam (affermò Heliano ap- lia gli Auſo

- preſſo il ſuointerpretenel cap. 16. del lib 9. della varia Hi- Пl, -

IV. - ſtoria)
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ftoria) primi Auſones inhabitarunt, indigene. Et lofteffo dir

volle Virgilio, che diede loro l'aggiunto di antichi in quelli

verfi del lib. I 1. dell'Eneide in perfona di Diomede.

Virgilio il- „ Antiqui Aujonijsquæ vos fortuna quietos

"" , . sollicitat, fuadetque,ignotalaceſſère bella ?

Sopra de'quali ſcritſe Seruio, ch'egli gialtamente gli appel

lò à quel modo,quia qui primi Italiam tenuerunt, Aufones di

Ĝi funt. A queſto fi accorda anche affai bene quelche pur

Seruio,chioſande altri verfi dello ſteſſo Poeta nel lib.7. del

la medefima Eneide,che recherò apprefio, hauea detto de s

Detti per al- gli Aurunci,che ifti Grecè Auſones nominantur. Percioche_s

::::::řvna& l'altragente fù ancor riputata vna fola da Giouan

funci.che ba ni Zezze nell'Hiſt. 16.della Chil.5.& da Ifacio Zezze,Scolia

bitarono ne' fte di Licofrone,i quali fecero comuniegualmëte i loro no

"s": #, , mi,che le loro regioni:& de gli Aurunci fi legge quel che s
la - - |

ே: dell’effer loro cifcuopre alcuna altra hora mal nota condi

ffs |- - * T - - - -

conuenire. Il fudetto Giouanni Zezze dopo hauer riferiti

varij pareri intorno gli Aufoni,conchiuſe il ſuo dire, come

in latino fuonano i ſuoi verfi in tal modo.

Auruncos autem folos mihi Auſonas dicere cogita,

;Mediosinter Volfcos,atque Campanos admare fitosלל

3} Ex quibus per abufum etiam omnem Italiam.

Et queſto ºgli, forfe, iiraçcolfe dal medefimo Dione, ch’à

fauor di ciò fù allegato dall'altro Zezze,il cuidire in latino

è il ſeguente. Aufonia, vt Dio Cocceianus tradit, proprie Au

runcorum appellatur terra, inter Campanos , atque Wolfeos ad

nțare fita. Per Campani intefero queſti autori la Campania

* Capuana, cheperueniua fin ai fiume Volturno, oltre il quale

verfo i Volfcí habitarono queſti Aufoni , come altroue hò

dichiarato. Et per quelche appartiene all'ampliatione del

nome di Aufonia, fparfo per tutta l'Italia da Vna ſua fola =

regione, non diuerſamente ne parlò Feíto, & il medeſimo

Giouanni Seruio fopra il lib 3...che fi recheranno di qui à poco. Furo

Zezzº &Ifa no adunque, fe non le prime, delche fi tratterà poi, certa

::º mente antichiffime le loro fedi, di là, & di quà del fiume »

::::::::: Liri,da quellato vicine a Volſci, da queſto a Campani; dal

che non fü diſcorde Strabone,hauendo nel lib.5.dopo la de

ſcrittione del campo Pometino, che fu ue Volſci ರು
og

$3

tione,la qual,ſe fiano ſtati d'vna altiffima antichità può lor
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foggiunto,che huic contiguam regionem prius Aufsties habita
runt, qui ijdem Campaniam quoque tenuerunt. Mä Virgilio, ät d quellt

non di qualfiuoglia luogo di quelle contrade gli fè habita- : *: ***

tori;& per darci non vn folo argomento della remotiffima;;

loro antichità,ragionando de’noltri popolische fauorirono ni::

Turno contro Enea, diede loro il nome di padri, & le habi- dı.Padri er

tationi negli alti monti. , . " it; dimorare

2ø - - --Crquos de collibus altis ** тонн. :

urunci mifere patres.=
- -» A ferep Virgilio il

Altre volte hờ auuertiro, che quel Poeta fù accuratiffimo: &

offeruatore d'ogni antichità, & è cofa affai volgare,che an-eon Hon:

corfù in più d'vna guifa grande imitatore di Homero;fiche ro riſcátra.

non vanamente iopotrò perfuadermi,che l'imitò anche in to.

queſto, che parlando d'vna gēte antichiffima il fè in quello

fteffo modoche fu in lui offeruato da Platone.Coniscit Plato

(diffe Strabone nell. 13.appreſſo il fuo interprete)post diluuia

tres vitæ degendeformas extitiſſe. Primam in fummis montium:

finplicem,& agreſtem, metuentibus aquas bominibus,etiamnum · -

terras tegentes. Alteram ad radices montium, paulatim recepto .. ' "

animo, cum campi etiam reficcari cæpiſſent. Tertiam in planis. . . . . .

Addibis poſſe videntur, quarta etiam, & quinta vltima autem „ ” ',

omnium, habitandi in aramaritima, & infulis, omni iam metu as -

dempto. Hæc Plato diferimina aitab Homero notari,atque eum . . -

prò exemplo primeforma pofiliffe Cyclopum vitam,qui frustus,

Jponte natos carperent,inque fummis montibus,ac ſpelācis babi

tarent. Fin quà di queſto Strabone. Må veggafi, che il Lati-#然常

no Poeta hauendo certamente imitato il Greco, conuien, :::::#;
che i noſtri Aurunci anche nel reſto non fuffero molto dif-,

fimidida'Ciclopigfiche douettero effer anche Giganti,come

vniuerfalmente portarono quei primi fecoli,ſecondo fu con

accurata,& dotta offeruatione dimoſtrato nel fuo Diſcorſo

dell'Antichità di Palermo dal Valguarnera . Parmi di ciò Il Valguar.

hauerfi vn gran rifcontro appreifo il medefimo Virgilio nera lõdato

nel lib. I 2. pur dell'Eneide, doue volendo egli defcriuere la »

grofta lancia di Turno, dopo hauerla quaſi agguagliata ad.

vna fmifurata colonna,foggiunſe,ch'ella era ſtata d’vn’huo-, .

mo Aurunco. . . . . . * - * - - -

Exim,quæ in medijs ingenti adnixa columne
- virgilis il

AEdibus adfiabat,validam vi corripit baſiam, luftrato.

G Ꮛ 88 », Asto
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» Astoris Aurunci ſpolium– -

e almenº : Et fe di così acuti fentimenti hiſtorici non paia douërfi fta

lºr Prºle re alla fola fede divn Poeta, n'haueremo per teſtimonio

· · Dionigi Halicarnafeo,il quale ragionando nel lib.6. di tépi

‘, molto inferiori à quei primi,ci defcriffe i medefimi Aurun

- ci, ch'habitauano in quella parte della Campania, ch'era s

Dionigi Ha diftefa verſo il Liri,eflere ftati huomini bello fiudiofi, magni

liciilustrato tudineque,é robore,atque aſpettu multumferini habentes,acri;

tate terribiliſſimi. A me pare di ſcorgergli manifettamếte in

ueste parole figliuoli, & prole dopo molti fecoli degli an

tichiffimi nostri giganti : & nondico defauolofi, che vccifi

* - da Hercole,& fepolti in queſtaregione,furono finti da:Poe

ti effalar fiamme;ła qual fauola nacque,forfe,da queſti,che

furon veri,& per qualche parte ancora da quelle lärue, che

fe ne videro neprimi naturali incendij de’noftri luoghi,co

me poi anche furonovedute nel tếpo dell'incendio del Ve

. - - fuuio,imperando Tito,delche nel lib.48.ci è autor Dione.

I. Lestrigº- . Et de gli Aurunci, ò dicafi de gli Aufoni,di là del fiume.

:: Liri verfo i Volfci può, s'io non erro, hauerfilafteffa opi

ld്z nione,benche mentre eran tuttauia giganti,nê con l’vno,nè.

Itri, fizii con l'altro loro nomefustero ſtati appellati.E comunistima,

diferezza- hiſtoria, che nella contrada di Formia,dilà del ſudetto fiu

****** me, doue hora è Mola, habitarono i Leftrigoni : nel modo.

del viuere fimiliffimia Ciclopi della Sicilia. Efe Scytharum.

genera (diffe Plinio Secondo nel cap.2.del.lib.7.) & quidem:

plura, quæ corporibus bumanis veſcerentur, indicauimus. Idı

ipfum incredibile fortaffè; ni cogitemus,in medio Orbe terrarã,

ar Sicilia,e Italia fuiſſe gentes buius monstri, Cyclopasses. Le--

Et gì väiti al frygonas. Et di queita lor fomiglianza può farfene il raf-:

鬣 “fronto di alcuna altra maniera in Homero, il quale nel 1.9.

**““ defodistea diffe del Ciclope Polifemo, fe fi voltino i ſuoi

verfi in latino,che. --

». . , -monstrum erat borrendum,nequefimilis

», - Hominihumano, fedcacuminifyluoſo

»» -, Excelforum montium- -

& nellib.1o.chiamò i Leftrigoni
32 • -non hominibus ſimiles,fed gigantibuss.

& deſcriuendo vna lor donna, l'appeliò di altezza velut:

montis verticem. Dalche ingannati molti ſcrittoriantichis,

conº *
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- confondendo queſtico Ciclopi, egualmente gli vni, & gli

altri attribuirono alla Sicilia,come dal Cluuerio è ſtato no

o tato. Di più lo ſteffo Poeta dcfcriffe i Ciclopialieni dall'a-cbe se mes

gricoltura,dicendo,che - **********

39 Neque plantant manibus plantam neque arant. ::
& de’luoghi de’Leftrigoni parlando affermò,che 10 ജai്

„ , Ibi quidem neque boum, neq; virorum apparebāt opera.

În vna coſa fola gli fè diffimili; che quelli habitar,diffe,sù

le cime demonti,nelle grotti& ciaſcuno per ſe ſtelfo fenz

comuni leggi. ·

„ —celforum montium inhabitant cacumina : --

* 9» In ſpeluncis cauis; ius autem dat vnuſquiſque

.Liberis,at
que

vxoribus, neque feinuicem curantעי

& queſti d'vna città nel piano,affermò effer habitatori;per-Benche ba:

cioche de'compagni di Vliffe, da lui mandati ad inueſtiga- :::::::
re della conditione delle genti del paefe,foggiunſe,che ::::ds

32 Illi iuerunt egreſſi in planam viam, qua currus vtique neizma,

92 Ad vrbem ab excelſis montibus deducuntfyluam. «

nelche parmi,che non fi fcorga veraintieramente l'offerua- Platong no

tione di Platone in Homero delle mutationi del modo del tato«. . . .

viuere de primi huomini, i quali di tempo in tempo, & co- -

medi grado ingrado:diſcefero dalla vita più fel:aggiaal-:
la più culta,& da’monti nel piano. Se adunque gli Aufoni,蠶 ·鸞

che differfi ancora Aurunci, furono dell’antichità, che fi è da gli Äuß

intefa, & dall' vno, & dall'altro lato del fiume Liri hebbero ci poſſon ri.

le loro prime habitationi, & queſti di quà furono giganti: ?"É a

douettero anche effere ftati Auſoni i fudetti giganti Leftri

goni,che habitarono di là doue hora è Mola.

Mà à queſta affermatistima loro antichità fioppone il di Gli Aufoni

re di coloro,che diuolgarono,effernato illor nome da quel- molto più an

lo di Aufone, figliuolo del fudetto Vlıífe, & di Circe,ỏfe # # # A":

condo altri,fuo figliuolo,& di Calipfo; fiche non farebbero:燃遭

ſtati più antichi decafi di Troianon, che degli Enotri;la- é:#:: ,

qual ſentenza,ch’è manifeſtamente difcorde dalle più rice- 'tu'il nome.

uute hiſtorie, & più vere, fì già rifiutata , qual racconto fa

uolofo, dal medeſimo Giouanni Zezze nella citata Hift.16.

della Chiliade 5.& poi da Giouiano Pontano nel lib.6.del

la Guerra Napoletana,& finalmente dal Cluuerio nel cap.9.

del lib. 3. dell'Italia, il quale hebbe per fermo,che queſta fù

IK. G g gg 2 vna
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Hauendo

ben egli po

tuto effer del

la lorprima .

Aurunca il

vna inetta fintione di alcuñi Grammatici Greci, creduta >

poi da'Latini; percioche esti dalla vicinanza de'luoghi de ,

gli Atifoni, & dell'iſola, ò ver monte di Circe, douettero

préderne l’occaſione. Hauerei ben voluto,che il medefimo

Cluuerio in rifiutar quella loro imperitia nő fi fulfe feruito

dell'argomento, che non fù la città Aurunca, come anche

effi penfarono, edificata da Aufone, la qual,come raccon

fondatore. : ta Liuio nel lib. 8. fù opera di molte centinaia di anni dopo

º la fondatione di Roma,nó che dopo l'età di Vlifie,& quella

del fuo figliuolo,cio è della Guerra Troianashauendo Liuio

Il Cluuerio iui parlato di Sueffa , nuouamente cognominata Aurunca

119t3tO;

'Differ molti,

cbe la pro

|

|

*

* *

per cagione de gli Aurunci della primiera Aurunca, i quali

perfeguitati da Sidicini,abbandonarono la loro patria, &

iui fi ricouerarono,fiche il fudettdAutone,in quanto alla–,

conuenienza del tempo, ben farebbe potuto ellere itato di

quella antica il fondatore. - - ' , :

Et quì hora mi cade in acconcio di effaminare,fe quelche

ci differo l’vno, & l'altro Zezze nelle parole recate à dietro

º prie Aufo- poffa effer vero;ciò è,che primieramente l'Aufonia fil quel

nia fàta: regionela qual giace dall'vna,& dall'altraripa del fiume

:::::*#:: Liri ; & che poi men propriamente fù detta con lo ſtelloAufoni

tarно 11 ്. nome l'Italia intiera, alche parrebbe darfi fauore da quel

i me Liri. . .

*.

che fi è già conchiufo, che iui habitarono gli Auſoni fin da

tempi altiffimi, quando eran tuttauia giganti . Màà ben

gitidicare,fe giganti furono tutte le prime genti, & nell’Ita

lía,& fuori, come fi è detto,che fu dimoſtrato dal dottisti

moValguarnera,à me parrebbe, che nullagionarpoliano i

noſtri Aufonigigantialla fudetta loro opinione,della qua

le anche furono fra latini seruio,& Felto,che ben dimoitra

no,hauer così giudicato di nudo lor parerespofciache in vn

medefimo ragionamento ci propofero quel fogno del no

me degli Aufoni,nato da Auſone figliuolo di Vlifle,che fi e

già rifiutato.Diffe il primo,chiofando il lib.3.dell'Eneide »

di Virgilio, che appellata eſt Aufonia ab Aufonio Vlyſis, &

Calypſis filio,eº primò pars:poſteà omnis Italia nominata. Le

arole dell'altro fon queſte.Aufoniam appellauit Auſon Vlyf

***,& Galypſus filius eam primam partem Italie, in qua funt

zrbe: Beneuentum,& cales (hò dichiarato nel fecondo Di

ſcorſo, Per qual cagione mentouò queſte due città fole)

- deinde
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deinde paullatim tota quoque Italia, que Apennino finitur,diffa

eſt Aufonia ab eodem duce; à quo etiam conditam fuiſje Aurun- ':

« cam vrbem ferunt.Gli Aufoni ancor prima,che fulle perue- Md. ef vi

. nuto Enotro in Italia con le fue genti,n'habbitauano quel- #####érº

- la parte, ch'era verfola Grecia; talche più tolto di là ខ្ញុំ，τεεοκ,

rono a'noltri luoghi, da lui fuggendos delche diffe qualche:"****

parola Dionigi Halicarnafeo raccontando nel liber,ch'egli : *

line difcacciò i primi habitatori ; & più manifeſtamente ci :

efpoſe quella lor fuga Antonino Liberale nel cap.31. delle »

Trasformationi,che ne cita per autor Nicandro, il quale »

attribuì quel fatto à Peucetio, & àgli altri fratellidei me

deſimo Enotro. Lycaoni filiſ(così fuona in latino il fuo dire)

fuere Iapyx, Daumius,3 Peucetius.bi callećfa bominumimulti

tudine ad eam Italiæ partem appulerunt; quả: Adriatico alluitures, i sº sa

mari pulſifue Aufonibus,qui ibi tum habitabant, fedes ipfillic · · · * *

pºſuere.Cósére ciò moltobenecó quelche diremo appretio, Le qualifa

che i Pelafgi ritrouarono in queſti luoghi gli Aufoni, chia- ronº la pri

mati anche Aurunci, come all'incontro non ci è noto, per "a Auloni

qual maniera farebbe potuto auuenire, che da'noftri Aufo- · · · * *

ni fi fuftë ſpatfo il nome di Auſonia primieramente per tut- ': ****

• " .. *

to quetto tratto d'Italia verfo Oriente,& poi per l'altrafua '*' '

parte verſo l'oppoſtolato. Parmitinuero, che di ciò refels - •

molto buona ragione il Cluuerio nei luogo allegato à die- :Irio

tro,dicendo, che hesivnica caufafuit;car Greciantiquiſſimam

totius Italia,atque indigenam cểfiterint Aufonumgentem:nema

pè, quiahi,ex omnibus Italicis gentibus Grecie proximi , prami

illis innotuerunt, vnde etiam abeorum nominetotam reliquam

Italiamiabufque freto Siculo adAlpes, Aufoniam appellauere;

quod poſteaវ្នំ Romanorum pariter ac Grecorum imitati

funt Poete. Adunque quella così riftretta Aufonia frå"Vol. Perezet...,

fci, & frà’Campani fù l'vitima,& non già la primasin cui gli a:#:#| ?

Aufoni da queſto lato del Liri piùlungamente, che nel re-viisa lorº

fto dell'Italia effendorimafi, furono con ragione riputati fede,

noſtri ſpeciali popoli da Antioco, da Polibio,& dagli altri

appresto Strabonė;defatti de'quali ſotto il nome di Aurūci .

ragionò Liuio nel lib.z. & Dionigi Halicarnafeo nel lib. 6; " | |

& fotto il nome di Aufoni il medefimo Liuio nel lib. 8. & . - 2

nel lib. 9. raccontando,come finalmente le loro città furo

no conquitate da Romani. . . . . . . .

IK: |- - Et
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Antioco, &

“Gli Auſoni: Et horapotremo ſcorgere più manifeſtamente, in qual

:/:maniera i fudetti Antioco, & Polibio hauendo pariato

荔A: apprelio Strabone de noſtri Auſoni, & denostri Opician

nd്i diuerſo modo, habbian potuto » come accennaia distro,

efp effo il dire ambidueil vero:Gia fi è veduto, che degli Auſonian

2ºri fºrºsº.tichillimi popoli della OrientalprimaAufbaia, ch'era vol

':: ta verſola Grecia, glivitimiadeſtinguerli furono quelli:

f:::::::: che rimaſerone’luoghi di quà del fiume Liri, occidental
parte dellanoſtra Campania ; i quali hauendo per alcun

.tempo anche habitato in quelli, che fono di là di quel fiu

metaffai facil coſa è di crederfi » che parimente dimoraro

noin queſti di quà del Volturno, fe fi ftimi effer vero, che

dalla fudetta maggiore Aufonia paffarono in queſta mi

come i peeu nore. Mà degli Opici, il cui nome al principio fù ancor

fieri fusi molto largo, & vniuerſale, & la loro prima Opicia nientes

ере, #“::meno,non conuerrà diuerſamente giudicarfi;percioche ef

:: fendo di effi rimafo nella medefima noftra Campania di

rienners i quà del fudetto fiume Volturno alcun numero più lunga

luoghi di mente che altroue,feguìche fuſiero riputati nella fteffa ma

1434eł Kºlº aiera de gli Aufoni noſtri peculiari popoli,& che quella par

**" te ancora, che ne habitarono fuffe dallornome detta Opi

cia,come ſi è dimoſtrato nel ragionamento di Cuma. Adű

- 醬 fe pur fia vero quel che affermò Ariſtotile, come hà il

** fuo interprete nel cap.Io, del lib.7. della Politica, che babi

tabant partem, que verfus Tyrrheniam eſt, Qpici, & prius, &

suncappellaticognomuneZ# yniuerſali Opicinon fu

rono diuerfida gli Auſoni,anch'effilargaméteprefi:nëAn

tiocosingannô,nèmen Polibio,l'vno inoltri Opici da'no:

stri Auſoni non diſtinguendo , l'altro di lor parlando nel

. . . ., contrariomodo. Antiochus(diffe Scrabone, mentretrattaua

|- . , della Campania)ab Opicis babitatam fuiſſe eam regionem nar

- rat,quiijdem & Aufones appellarentur; at Polybius ſignificats

* Je pro duabus diuerfis gentibus eos habere; ait enim, Qpicos, &

Aufones terram,que eſt circacrateremancoluiſſe.Il primo atte

#:: ſe l'antica loro comune diſcendenza: il ſecondo la diſtin
f:&: tione del paefe, da efii diuifamente habitato; la quale per

cordati. effer durata poi fempre, anche lorrimafero diuiſamente i

comuni vniuerfäli nomi. Certamente quel parlare di Poli

bio non ci coſtringe, à non accettar queſta interpretationes

- - -- - -- . టిఁ



* D I S C O R S o I. V. бо7

& per la terra intorno la Cratera.ła qual voce in Greco di--

notale bocche, onde effalano nel Vefuuioș& apprefio Poz--

zuoli inoftri naturali incendij,dee intenderfi vniuerfalmếte

la Cápania Felice;percioche diqueſta altra ſua partenò co

sì vicina à tai luoghi, che fù habitata dagli Aufoni,nó può

dubbitarfi : & molto meno di quella, che fù la noſtra Öpi

cia,di cui furono chiamate città Napoli& Cuma.Scorgerfi

potrà ancor queſto da quelche fi dirà delle contrade degli

ofci, i qualida Strabone dopo gli Opici, & dopo gli Aus

foni, & da Plinie Secondo i primi di tutti i noſtri popoli.

furono mentouâti'i) "*" ºf": ""- . . . . .b *
*: , ." ", " : * i; |- - |

- - , , . } 1 . ' - ' +

- - " sa a " ** a * - * ، دح-هوهد - •

y., Gli offiebe dife/ero da gli opiei,ritennero anche i

lora luoghi digud del fume Volturno nella Cam- :

pania Felice. Loro costumi · Furono creduti, ":

- fondatori di CAPVA. Loro lingua. -

- - - - , « - -
- -

· Raccốtauano alcuni appreſſo il fudetto Geografo,che i: mυζκο

medefimi luoghi della noſtra Cãpania,primieramếtehabi-::
tati dagli Opici,& da gli Auſoni,furono poi occupati da º antichiese »

gli Ofci.Alijferūt(fono in latino le parole diStrabone)cũea gli Oſci ce

loca quondam Opici, & Aufones ténuiſſent, fuiſſe ea deinde ab: nel

Ofta gente occupata . Mà nulla dicenano;nè della loro ſtirpe,:::::::

ne da qual regione eran quì pastatislaonde io non ripren- a;:.
derei Giouiano Pontano,che ſeguendo,forfe,coſtoro hauef- -

fe anch'egli diſtinti queſti nuoui daquei primi nostri habi- Giouiano,

tatori,s'egli non cihauefie aggiunto,fermamente di fuopa-Pontanº ri

rere,che eran partitidalle contrade del Pò,dicendo nel İ6. "º"

della Guerra Napoletana » che Ofti Padi accolt, ac pulfi ipſi, .

(intefe perauuentura da Galli,non ricordandofi,ciò legger--

fi degli Etruſci, come al ſuo luogodiremo) ſuis opicos ſedi- u. do al--

bus pºpulere Feſto par chegliſtimò naturáli della Gampa-:::

nia perciochedavna ſuaregione diffe,che prefero il nome. Izei.j:,

Offi à regione Campanie que eſt Ofcos, vocati ſunt. Della qua- naturali di

le opinione può crederfi, che ancorfù. Seruio, chiofando questa regie
q ne afferman

fr

4

臘 emiſtichio di Virgilionel lib.7. dell'Eneide . ofco- do che prefe

3

: quòd illie Plurimi abbundauere ferpentes . :ӑadai da jacijºš

- - s. - - - - --- “. - 4. -

manus in talmodo. Capuenſes dicit qui ante ofiappel. :::::::::

- [[alºt te.
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ftiaua eci nologia e queſta:nondichiarandoci egli per qual

maniera,& in quallingua fullero itati detti Ofci i ferpenti:

non mettendo à conto à Feito, che di quel fuo luogo della .

Campania,appellato Ofco, fi tace da ogni altro; percioche »

potrebbe replicarſi à fauor fuo, che conuien prima vederfi,

fe poffa effer vera la fudetta etimologia,per la quale fe alla

gente Ofca conuenne queſto nome, molto più egli potè .

conuenire adalcun luogo,in cui i ferpenti eran così abbon

Ilche del nº- danti. Stefano Bizantio ragionando de gli Opici,riferiſce, ,

:::::::::?: che furono creduti,efferfi denominati nella lingua Greca »

::::: da'ferpenti: Opici (cosìpoffono voltarfi in latino le fue pa
l gaa |- - - - - - - - * -

Greca. role, che ne fuoi codici non fono molto intiere) gens Italie.

Eudoxus de circuitu Terra lib.KI.*linguas commistuerunt:Alii

verò Ophicos diğos volunt (därò le fue parole Greche) dwi

rast ºpsør : ciò e, à ferpentibus. Adunque Feíto, & Seruio ci

propofero l'etimologia del nome degli Opici per quella

de gli Ofci,la qual per ogni maniera fi ſcorgesche fù vna.--

- * *, ಕಿಸಿ fantaſia. Må io non facilmenté di queſto ſcá

bio gli riprenderei,hauendo per autore il medeſimo Feltos

„ - che gli Oſci al principio diceuanfi opfi: & fon quette le fue .

Maeff Ofci, parolern omnibus ferèantiquis Commentarijs fribitur Opfeá =

醬 :::::: (così legge Giofeffo Scaligero, & non già. Opicum, racco

燃 gliendolo da quelche fegue) prà ofco; vt in Titinnij fabula ,

2,5%:õ. Quinto. Qui Opfte,& Wolfcèfabulantur,nàm Latinè neſciunt.

pici; di stir. Et appreſfo.ofcos,quos dicimus,ait Verrius,Opfos antea distos» :

peret di nome tefie Ennio,cum dicat. De muro rem gerit opjus. Talche ſe º

non fi nieghi,che il nome di Ofci difcefe da quello di Opfi:

' deueraffi ánche acconfentire , che quel medefino di OPfi

nacque dal nome diopici;perla quaimaniera atfendendoß

vna tal ſucceſſione, non potrà accufarfi di strantzza nel

Fasto,& Ser grammatical ſignificato laே etimologia: & Seruio, &

uio illustrati Festo deueranno effere ſtati di opinione,che gli Ofci egual-, .

mente di ſtirpe, che dinome;diſcefero dagli Opici, & che ,

della noſtra Čampania furono natiui Io inuero non giudi:

cordouerſi di ciò ſtar al detto di queiti Grammatici foli,da',

quali hò voluto farmistrada di poterandare inueſtigando

cỡ la Forta di altri autori più graui,fe à queſto dire debba ,

darfi fede. Et in prima io mi perfuado,che nó farà alcũgia

mai,il quale habbia à Penfare, che Plinio Secondo,huomo

- - - di

-> : *

*, , , , ,
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di così gran lectione , come il ſuo nipoté fºlinio Cecilio ci

efpoſe nell’epitt 5. dellib.3.& più manifeſtamente ci dimo

strano i fuoi marauiglioli libri dell'Hiſtoria Naturale, non

fi fulle abbattuto à leggere negli autori di lui più antichi,

quel che à Strabone per la medeſima lettione fù molto no

to:che antichiffimi popoli della Campania furono gliAu

foni,& gli Opici,fiche egli nel fuo catalogo gli haueffe ha

uuti per ignoranza à tralafciare, facendogli Oſci di tutti i

primi : Hoc quoque certamen bumane voluptatis(diffe)tenue

re,ofci,Greci,
Vmbri,Tufti,Campani.Appreſſo à queſto:la fo

Delche /
β * ﾘな ſ, aهک۶۶ .

*** r: r: * tri

ai fια ma

* ſc fど。 |

Plinio Sec,

illustrato,

migliãza de'coſtumi d'vno,& d’vno altro popolo vien cre

dura, poter feruire di vn grande argomēto,per riconofcer

fi,fe effi fiano ſtativna gēte fola,quãdo p altro fe n'habbia

qualche buon lume : & fe già del fozzo viuere de gli Opici

furono da me citati moltiautori: hanfene ancora de gli al

tri in gran numero, i quali parlarono della ofcena vita de

gli Ofci,che fi recheranno di quìà poco; Per terzogli Ofci

habitarono quei medeſimi luoghi di quà del Volturno,ha

bitati da'noltri peculiari Opici, delche ci rendono teltimo

nianza Virgilio,Strabone, il noſtro Velleio, & alcuni altri:

tralafciando, che da Stefano Bizantio fù chiamata Atella,

zyrbs Opicorum in Italia, inter Capuam, Ó Neapolim; la qual

da Diomede,ſenza che ci fia forza di crederlo da lui diſcor

de,fù nel lib.3.attribuita à gli Ofci in quelle parole. Tertia,

fpecies eſt fabularnm latinarum, que à ciuitate Ofcorum Atella,

in qua primùm capte,Atellane diffe funt. Furono adunque gli

Ofci prole de gli Opici, & ritennero, non occuparono,di

queſta regione quella parte,ch'era ſtata deloro progenito

ri; & coloro, che appresto quel medefimo Geografo furono

di altro dire,non douettero effere ſtati molto chiari autori,

alla qual cagione attribuirei,che da lui non furono mento

uati coloro proprij nomi. Certamente di queſta opinione

fù il fudetto Plinio Secondo, il quale hauendo dato quel

primo luogo à gli Ofci,intefe congiuntamente de gli Opi

ci,& infieme degli Aufoni, che per antichiffima origine »

furono gli fteffi: fe non vogliamo con noſtra incoſtanza d'

vno errore difenderlo, d'vno altro accufarlo,il quale,ồ non

fù coipeuole,nè dell'vno,ne dell'altro,ồ fù di ambidue.An

Stefano Bi

zantio , &

Diomede-L

rifcontrati,

& illustrati. .

Plinio Sec.

concorde à

fe ſtefio.

cor Seruio,& Feſto non ci hauerebbero propoſta quella eti

JV. H h hh {üQ•
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mologia, fe non fuffero ſtati dello fteffo parere, che da effi,

forfe,fù appreſo ne'libri di altri autori più antichi,come fù

T! Chuuerie anche auuertito dal Cluuerio nel cap. 9. del lib.3.dell'Italia,

lºdato al quale non deuo fraudar la lode,di effermi egli ſtato gui

da con alcune di queſte ragioni,ch'hò recate,eſlendo l'altre

state mie confiderationi, à conofcere, per feruirmi delle fue

medeſime parole, vnam, eandemquefuiſſègentem, que varijs

appellabatur nominibus: Auſones, Aurunci, Opici; quorumhoc

vocabulum poſtmodum à Romanis correptum fuit in duas fylla

bas:Opfci, vel Öbfci,ac tandem ofi

E stato nao- 'Må veggiamó hora, fe fia vero, chegli Oſcifol queita -

ງູ : PEಂಗ್ಡಂ della Campania di quà del Volturno, del

:::::::: che il fudetto Ciuuerio non parlò à diftefo.ellendo ſtato

a: "őſi bendi parere che i monti degli Oſcimentouati da Strabo

furono 2p ne nel lib.5;de'quali hồ trattato nel fecondo Diſcorſo, nulli

?":" il fu alii effepotuere, quàm id iugum, quod Orientali latere duo fuſti

“ “”“ net opida, Sueſſam Auruncorum& Teanum Sidicinorum. In

conformità della qual fentenza poi foggiunſe,che di tutta.

la gente Opica,appellata anche Ofca, pars inter Campaniä,

-- & Wolfeorum fines Aurunci funt diffi ; ilche era vero degli

ºio vniuerſali Qpici, non denoſtripeculiari, che furono ime

“º” defimi,che inoltri Ofci,come è manifeſto per quelche del

la comum gente Aufona,& Opica,già vna fola,diuifa poi in

queſta regione in due popolidi diuerfe habitationi, non

che di diuerfi nomi,fi è conchiuſo à dietro:nè di altri Ofci,

Ma oli che di queſti della noſtra Campania parlarono giamaicosì
?", a然 : Greci,come Latini autori.Si è annertito altre volte,che vir

de/eriffero gilio nella raffegna dell'effercito di Turno attendendo For

di gia áel dine de'fiti de luoghi denoſtri popoli,métouò dopo tutti.

Volturno, gli altri,& dopo quelli,ch’habitauano appresto il fiumeVol

Virơilia : turnogli Oſcithauếdo cominciato da'luoghi più occidēta

端體: lisfiche manifeſtamếte gli collocò di quảdel medefimo fiu

:::::: me.Strabone parlando del Latio diffe,come hà il ſuo inter

con Strabo prete, che in mediterraneis eft Pometius campus, buie contiguă
I16, regionem priùs Aufones habitarunt,qui iidem Campaniam quo

que tenuerunt (ciò è quella fua parte, che perueniua dal fiu

me Lirial fiume Volturno, & alla Campania Capuana, co--

me fi è dichiarato) Poſt bos Ofci funt,qui & ipſi partem Cam--

panie tennerunt;ch’è queſta,ch'io vò dimoſtrando, diuerſa_n.

•'daعس
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Strab: ne ii

da quella degli Auſoni: laonde ſcorgendo egii, che Feanº

ito apparteneua à coſtoro, & non à gliper cagion de fuo { - « v

bfci,tićhe giuſtamentenoºdouea chiamarfi città della me-

defima fudettaCampaniadi quà del volturno affermò che

per ogni modo Pote: alla campania attribui: percioche
:: desidicini,i quali dio:ig:? Ofci. Le fue »

parole fonoda me fate riferite,& in queſta fteffa maniera

èfpofte,altroue. Di più egli à tutto ciò ben concorde diffe »

č#fferculaneo,& di Pompei, hefurono città degli Oſci;&

i noſtrovelleio nel lib. :: fauorendo il medelimo creder

mio,fè gli Ofci profimi acumani. Cumanos oſta mutauit velleiossr
vicinia: per facere di Seruio,che ancor fi è restatº à dietro, uio,& Pro

il quale moſtrò di riftringer gli Ofci di Virgiliºa'Capuani Pertio illu"

foli.Capuenſes dicit, qui ant; oji appellati ſunt mà perauuen-器 tri
tura fithilmếte fottó illor folo nome,intefe della Campania COI10.1 3Cl•

Čapuana;percioche effi ne furonº fignori:come all'incótro

Îca a'Cumani intefe di

luíttato in

più .laiونuoمل

i fädetto velleio per la vicinanz49 -

qúelli Capuani,

i quali dominando Cuma: corruppero i

:m: Greci, delche altroue ſi èragiº:& in queſto

H:ſoneparierò poi di nuouo Propertiºancº" "H"

verfi della Eleg. 2 del lib.4- /

„ At tibi Mamuriformº celator abene,

39 Tellus artifices mèterat Offa manus,, -

dirnoftramaไa fuppéllettile/detta C*********** Horatio nella

Sat 6. del lib.I. che douerſi comperarein Capua, fù confi

gliato da Catone nel cap. 144: dell'Agricoltura. Di così il Ciuueriomanifeſti rifcontri io non faprei in qual maniera non fi rifiutato. IO

fufé auueduto il Cluuerio; il quale. Pºr l'oppoſto modo - "

confid:ồin siiio à fauor del crederfuo, ch' egli nel lib.8.

nel catalogo de’popoli _ch'eran? ancor amici de Romani

prima della giornara à Cannº: deſcritti haueffe gli Oſci

per l'intiero lido che da Terracina giunge à Cuma:quel che

egli,ò dir non volleò fe fuorideirèïsempio del ſuo maeſtrº
Virgilio il diffe: difteſe ben quella ſua defcrittione dellaCã

ania per lo ſtelio lido oltre Cuma fin à Sorrento , & frå

ferra finad Alife, come notai nel Primº Diſcorſo ; fiche »

à iniò pervna òper altra guila il ſuo dire non gioua nulla:

né farebe nei reito più,che d'vn autor ſolº.
Di più io diffi, che i colturni de gli Ofci furono fimilià

V. " H h hh 2 quelli
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De rozzi es quelli de gli Opici ; & il raccoglio da quelche filegge de'

: ":"4": giuochi Ofci,ch'eran certe Comedie di beffa,& di rifo,& at

?;) teggiamenti di cofe di diſpreggio,in modo anche burleſco,

.f.”: & nella loro lingua, la quale al paragone della latina erari

meto i giuo- putata molto inculta,& rozza,come dichiarerò di qui à po

cbi Oſci, 4-1 co. Odafi Tacito nel 1.4.de gli Annali.Ofcũ quödä ludicrūsle

":"" " uiſime apud vulgus oblettationis, eò flagitiorum, cº virium
☾Ꮂ . ueniffe,ut aufforitate patrum coercendum fit pulſi tùm hiſtriones

Tacito,stra Italia. Et prima di lui Strabone nel lib. 5.Cum Ofcorum gens

bons & Ci interierit (così parla il fuo interprete) fermo eorum apud

cerone ti: Romanos reſtat, ita vt carmina quædam, ac Mini,certo quodam

::::::* certamine, quod instituto maiorum celebratur,inſcenam produ

ultrati, a, b, , ,Enter già ſtati di rifo alcuni Senatori di Arpinonelللi

lor Senato,ne” geſti , & nel parlare,volea dir Cicerone nell'

epiſt. 1. del 1.7. delle Famigliari, fcriuendo à Marco Mario.

Non enim te puto,Grecos, aut Ofcos ludos deſideraſje, præfertim

cv erau, i, quàm Ojos ludos velin stenatu noſtro fpestare poſis. Et queițe
fauole,chia piaceuolezze chiamauanfi. Fauole Atellane.& Atellani i ver

mate Atella fi, nequali eran compoſte; percioche Atella,come fi è inte
Ε€, fo da Diomede,fù città degli Oſci;ilquale nelle parole,che

foggiunſe à quelle, ch'hỏ recate le chiamò concordemente

a'fudetti autori argumentis,diffiſque iocularibus fimiles Saty

ricis fabulis Græcis. Dieffe anche parlò Liuio nellib.7.raccó

tando in qual tempo, & in qual maniera furono introdotti

in Roma alcuni giuochi la prima volta : mà recherò le fue

Diom parole,che più appartengono à noi . Postquàm,diffe,lege hac
iomede, fabularum ab rifu,ac foluto ioco res auocabatur, & ludus in ar

& Liuio ri- 3 - - - - -

fcontrati, tem paullatim verterat : iuuentusbifirionibus fabellarum affu.

reliĉio,ipfainterfemore antiquo ridicula,intexta verſibus,iaffi

tare capit, quæ inde Exodia poſtea appellata.confertaque fabellis

potiſſimum Atellanis,quod genus ludorum ab Oſcis acceptum,te

nuit iuuentus, nec ab hiſtrionibus pollui paffa eft. Eò inſtitutum.

manet, vt affores Atellanarum, nec tribu moueantur, etftipen

:riº dia,tanquam expertes artis ludicra faciant. In più ſtretto dire .

蠶 lo ſtefio ci efpoſe Valerio Maſſimo nel cap.4 del lib.2. in. »

&I2$ ❍ . quelle parole. Atellani autem ab Ofcis acciti funt; quod genus:

deleĉžationis Italica feueritate temperatum, ideoque vacuum

nota est; nam neque tribu mouetur, neque militaribus stipendijs

repellitur. Et deverfi di rifo,& difcherno di quelle faủole ci

: fi
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è finalmente teſtimonio il fudetto Cicerone nel lib. 2. Ce dette anche,

zdiuinatione, le cui parole ſon queſte : Totum omninồfatum verſi Atel

etiam Atellanio verfis iure mihi elje irrifum videtur:Jedin re

bus tìm feueris,non eſt iocandi locus - Di coitumi adunque al

trettanto rozzi,& ridicolofi furono gli Ofci, quanto le loro

fauole Atellane, & per quetta maniera,come fi e dichiara

to,non diuerſi da gli Opici, maior prole. -

Intender di qua pofiiamosch'hauendo vna tal gente ha

lani.

Mente uò le

bitato hella Campania prima della Troiana Guerra: Virgi- genit,nºn le

lio con hiſtorico fentimento la fè eguale a tempi di Enea;

benche non faprei dir molto ſicuramente per qual cagione

citta de gli

Ofci alcunº

anticv auto

non mentouò col proprio nome, nè Atella, ne veruna altra re, intendea

delle fue città, ch'hauerne hauute molte, è per fe fteífora- do de' Ca

giøneuole,& parer può,che l'acceanaíle,vfando quel modo Pºani.

di dire. Ofcorumque manus. Seruio,che per gli Ofci,difle,in

tenderfi i Capuani riſponderebbe,ch'egli parlaua di Capuat

nè io il niego;mà non per queſto ceffa il mio dubbio intor

no la cagionedi quel ſuo ragionare · Facilcofa e, che per

hauer egli voluto attribuire l'origine del nome di queſta s

città ad vn Troiano Capi,come fè poi nel lib.1o,& ne trat

terò al ſuo luogo, gli contienne quì tacerlo, doue parlaua-,

de’tếpi precedenti:& pur cosìrimane à faperfi quelche firi

cercaua, Io,che non foglio perſuadermi, efferfi quel grande

ingegno laſciato cader dalla penna giamai alcun detto à

cafo,farei di parere,ch'hauendo voluto dar tuttauia l'hono

re:non fapreidire,fe à Capua,d'hauer prefoil nome da quel

Troiano: ò pure à lui, d'hauer denominataqueſta città dal

fuo,accennò degli Ofci con poetica licenza quelche Dio

doro Siciliano,& Eufebio Cefarienfe differo de gli Etruſci;

i quali hauendo nella Campania habitato in villaggi,fi rac

colfero finalmente in vna città, chefù Capua, capodelleal

tre,come poi deuerò dichiarare;fiche per queſta manierail

Troiano Capifuſfeſtato a'Capuani Ofci colui, il quale in »

fentenza dialtri fù a'Capuani Etruſci l'Etruſco Capi. Da » Silio eon.

Silio inuero, mentre nel lib. 11. ragionaua dellaitirpe del virgilis ri.

Capi Troiano, dal cui nome Capua fù detta: intendendo ſcontrato,

dell'auolo,fecondo altri racconti hiſtorici,che ſpiegherò al

fho luogo,non già del compagno di Enea:furono chiamati

i Capuani.Campanæ manus, rimirando quel medefimo dire
p^ di.
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di Virgilio con manifeſta imitatione, & ne recherò i verfi

Le cui eittà in altro più cómodo luogo. Mà tia di ciò quel che altri più

":::"; J: voglia:non fan dubbio molti ferittori moderniseffer Capua

“”“”“ stata città degliosti;&di più diseruio.&di velleioch hô

recati,ne citano alcuni altri antichi. Scriſſe Feito,che sufes

dićtus Panorum magiſtratus, vt Ofcorum Medixtuticus. Må

per teltimonianza di Liuio nel lib. 26. chiamauafi Medifiu

tico il fommo magiſtrato de'Capuani. Silio parimente par

che fi fulfe perfuafo,che i Capuani furono Ofci,dal quale »

Festo, & si nel lib. 14 fü detta Meſſina

·lio rifcon- » –Ofco memorabilis ortu:

trati. alludendo à quei Campani Mamertini,i quali fceleratamě

- te l'occuparono,come raccontafi da Polibio nel lib.1,& da

Strabone nel lib.6,delche à diftefo alquanto appreſſo ragio

neremo.Prende ancor forzala fteffa opinione da quelche fi

notò nel ragionamento di Cuma,che i Greci ſotto il nome

- di Opici, i quali,già fi è conchiufo, che nella Campania »

::::::::: nó furono diuerfidaglioſci.intefero de Capuani Piqueſto
露 :::::: parere è ſtato anche dopo tutti il Glauerio che nhà tratta
: ăăuziia to alquãto più copiofamếte di quel che altri habbian fatto;

Քirքe. ma eğli volle, che i Capuani furono Ofci per la loro origi

ne da'Säniti,creduti da lui dellagente Ofca;da'quali,come .

raccóta Liuio nel 1.4 fu Capua con fraude tolta à gli Etru

fci nell'anno del confolato di Caio Sempronio Atratino,&

di Quinto Fabio Vibulano, che fù di Roma il 33o. Hinc

(diffe il Cluuerio nel cap,9 del lib.3.dell'Italia)Campani ab

Samnitibus orti,Ofcum illud habuere uocabulum. Mediætuticus.

Percioche fù anche Qfca la lingua de'Sanniti, porgendone

argomento il medeſimo Liuio nellib. Io, mentre racconta»

ché il Romano confole Lucio Volunnio mandò celatamé

te alcune ſpie, intendenti di quella lingua, nell'eſercito de

Sanniti,ch’hauean faccheggiato il campo Falerno:& egual

mente da tutti in queſto modo vengono intefele ſeguenti

. . . fue parols. Gnarojąue oftelingue exploratum quid agatừr:

*烷#": mitiit. Mà fecondo queſto direi Capuani non effendo ſtati

2: „', de Proprijantichiffimi Oſci, furono nondimeno appellati

Jastrebir, col lor nome da Virgilio da Seruio,da Velleio,& dagli al

hati de veri tri Per hauer habitato nella medefima lor regione : ilche in
.0/2i. via di Plinio Secondo, & di Strabone, è molto vero; i quali

1IlCall

|
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diuifamente frà noitri popoli effi Oíci da Virgii",
TrentouarOhO - - - - - |

Campani col framezzo de gli altri, che di mano in mano ſi : *"":'', Vel

Nèdee dubbitarfi, che il fudetto Velleio蠶
» I •

dichiarerannº º -

habbia parlatº* queſto modo, quand? dille, che Cumanos no src. ii.

ofta mutauit viei”: hauendo intefo de Capuani, che fog-ម៉ែផៃ"

giogarono Cuma:fe pure non ti neghi a medefimi Strabo- -

ňe,&Plinio,che i Gréci,ô diremo i Cumani,furono coloro,

i quali tolferola Campania à gli9fci, delcheragionerò di

qui à P ,coperlaciar,cle non fù gamai da Sanniti tolta »

Capua à gli Etruſci,come affermò Liuio,il quale al fuo luo

gp verrà manifettamentº rifiutato; & per lafciare ancorals»:

ễhenella ſtella guila i Cãpani furono detti Ofci da fudetti

della medeſimalor regione » che gli Ofci
autori, per conto -Čampáti da altri, & ſingº:daStrabone, quando

mentouò gli OfciČampaniSidicini. . . '.' + ": - ...
Mà potrà dirfi, che perqueſta maniera non effendo Ca- Pºtrebberº #

pua ſtata occupat? da'ŝanniti fi deueran riputare i Capud- Сараат п5:

finon per vn modo di dire,mà proprij; & veri Ofcis: Yera %:

loſ prole; perciochenº: :::::::issnuiti, nondimeno:

chiamaróro il loro Mediſtutitº con vocabolo Ofco; & dee-º lato ** ****

::: crederfi,ch'estendo pastatapoi C#Pua col reſto della gua º/ºº”

campaniain potere de gli Etruſci,conferuò l'vfo di quella

lingua, la qual perciò Pº: rimanere appresto de Romani

neforo giuỏchiOfci,& meie fauole Atellane,da effi prefs-º

ad vfärẾmoito tempo dopº » Flº quella gente era eitinta -

Aici: ionon con animo di decidere intie:mº" nel pre

:: Historfo la molto ambigualite dº primi Capuani

:Jatori riſponderò cosìficerea": l’opportunità di que

ítoluogo, chefe per altro la fomiglianzâdelle lingue ſuole

effer molto efficáce argomentº à dimostrare depopolische

le Narono la comune tirpe egli inuerº in queſto propoſito

deilalingua de gli Ofcignè ſenza al:º efiềmpio antico,&

ancor nãouo,non è di forza vet"; la qualda diuerfiffimi

popoli di queſta parte d’ftalia di quảdi Roma con qualche

:::tà di dialetto, come auuiene di tuttel:"g"::º 1 -fii più vniuerfali,fu parlata.L'ace:º Festo dai quaiſappia-: fà

mỏ,che bilingues Brutates Enni“ dixit,quòd Brutij,et Ofèsºr :;::
Grete,loquifoliti fint.Il medeſimo Ennio,che nacque in Ru: gawente.

dia città non lontana da Taranto, folca affermarèdifeſtef
/｡ fo,
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fo appreito Aulo Gellio nel cap. 17. del lib. 17. di hauer trè

cupis?“ ºd loqui Græcè,& Qfcè,& Latinė firet. Et la lingua

Sabina fu anch'ella Ofca - Caſcum(diffe Varrone nellið.6.

· della lingua Latina)ſignificat vetus. Eius origo Sabina eft,4ие

Perciò credu vſque radices in Oftam linguam egit.Mà il Ciuuerio vuolė in
ti d'vrta-zzze · - - • • - - - |- -

#:#; ogni guita,che perciò non ſolamente i Brutij,& gli altri po

på aléuni poli di quà di Roma, i quali per fentenza diStrabone diſce

moderni fero da Sanniti furono di origine Ofci:mà che i fudetti sa

bini ancoraschiamati dallottefio Geografo: gens antiquiſi

ma,atque indigena,& padri di effi Sanniti,& de'Picenti : Ab

ijs originem ducunt Picente: atque ſamnites;ab his porrò Luca

ni,Črah his Brutii. Et crede, chefenza contradirgli postano

i Sabinięfiere ſtati Qfci inqueſto fentimento;perciòche di

,..., ...rfcefero da quelli Vniuerfali Aufoni, appellati anche Opicii

纥 quali erano i medelimi che gli Ofci.Ětio per troncaria fu

常 at:2:ſ, ne dicosì lunghe; & molto intricate queſtioni: à lui, & ad

'oceàbolº per ogni altro tutto ciò volentieri concedo:mà non deuerebbe

la lºrº veiº à me negarfi, ch'effendo ſtatacotanto comune la lingua »
.露母詹寓● Ofca, pote, come fuole accadere fra'vicini popoli, efferne »

paffato a'Capuani anche più d'vn vocabolobenche effi ha

ueffero vfatalingua diuerfa,& propria di alcuna altra gête,

dalla quale fuífero difcefisfiche nó fiamo coſtretri,ch'êquel

ch'io propofi , diriputargli di ſtirpe Ofci per queſto argo

Et pºtreh mento folo. Oileruifi nondimeno, che Strabone hauea ra
be,警 det gionato riftrettamente de gli Oſci noſtri,quando foggiun

: 'సే fech'eſtinta gia la fteffagente n'era per ogni modo rimafa

Čapuanas, la fauella appreito de' Romani nelle loro rappreſentationi

we a'vna re burlefche,& di rifo;& di più,che nè da'Brutij,nè da Sabini,

鷺: ne da altro popolo, che fi fuffe feruito di quella lingua: mà

:“**“ da Ateita, città della Campania Çapuana, che al principio

fu de noitri Ofci, effi prefero il modo di quel ridicolofo

parlare; & come auuertij à dietro, eftinti i medefimi Oici

molti fecoli prima, gli vltimi de' quali rimafero fuori della

fudetta Campania,che furono gli Ofci Sidicini.Teanum Si

dicinum (diffe lo ſteffo autore) ipſo cognomento oftendit, fe ad

Sidicinos pertinere, qui funt ofci, gens Campanorum defita.

Adunque la lingua Ofca, cheferuiua di publicogioco in e

Roma , fii propriamente quella, che fi Vſaua ne’luoghi di

|- quà del Volturno già habitati dagli Oſci;& diceuaf Ofca

nello
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nelloftesto modo,uel qual furono detti Opici,& Ofci i Ga

puani,quando(ſe pure eran mai ſtati di quella gente) inak

, tra nuoua gente eran mutati. . . , , " ...:... :***

:Etioper meitirho, che le fauelle de'popoli delle altres te tinguej,

regioni di quà di Roma, perciochenon doueano effer pırn- : 4 farta

to migliori della noſtra, effendo ſtate anchefra loro d'vn- :::: gg*

ifol corpo furono turte egualmente appellate col comunno: ,, 2;鸞

me dilingua Oſca; & che qůella della noſtra Campania fù #2, #af::

di rifo appreſſo de Romani più di tutte l'altre per alcuna suano cen.

ſpecial cagione, ò della maggior vicinanza de luoghi, on- : fºmun

dela notitia & lo ſcherno n'era maggiorerò delle fue poe: :"2"

tiche piaceuolezze più famoſe diquelle del réttordi questi *****

altri idiomi i Di ciò parmi per molte maniere:fimiliſsimo

l'effempio della preſente lingua , ch' hora fi parla in queſto

:Regno di Napoli, la qual da'foraſtieri chiamafi vniuerfai=

mente. Lingua Napoletana ; & per burla nelle fauole più di

ogni altra delle peculiari lingue del medefimo noſtro Res : ,

gno fi vſaquellà, in cui fi ragiona in Napoli; più famofadł : ,

tutte, per la celebrità del luogo& per la copia de piaceuoli

fcrittori,i quali perrifb han preſo adimitarła w Etè al cafo se si

noſtro la recata fomiglianza s'io nô erro,via maggiormēte

pari;perciochela fteffa peculiare Napoletana lingua;&la.

comune del Regno noſtro, fuori di quà vengono intefeda

-chiunque in queſte parti,& in Napoli non fù gianai: come

zuueniua in Roma della lingua Oſca; la quale, à ben giudi- #*Haai for:

carfi non douea effer più diuerfa dalla Latina,& dalla Gre- fe, era :#::

ca, che fivfaisa nella noſtre città Greche, di quelche fono frºßma al

hora diuerfe frà loro per cagion di effempio,la Romana,&.# #::- det

la Napolerana, ambeduelingue Italiche, & per l'Italia co- , هـم.്:

munemente di leggieri intefe. Nella lingua Latina inuero på .

hauer hauuta gran parte la Greca, è cofa affai nota ; & lo te ail, L=ri.

steſſo puo giudicarſi dell'Oſca de Sabini,i qualifi congiun- "º.

fer poi co Romani; ſiche Ennio à queſti tempi non farebbe ,

ſtatoriputato di grán cuore, percioche hauendo faputo di „ ..

Greco di Ofco, & di Latino ; fi vantò di hauer trêcuori. Enniº aota

Parmi, effer manifeſta la fomiglianza, ch'io dico della La-“

tina lingua,& della Ofca per alcune poche voci,che di que

fta fi leggono mentouate da gli antichi autori,& fingolar

mente da Feſto:come famel,Mamers, Maestus.pitpit follorwe

: i -
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bitura, vagulus, & forfe alcuna altra; le quali in latino var

gliono quel che famulus, Mars, Maius, quidquidfolidumsve

tiura,ớanulus: laſciando, che il tempo douette far latine,

. . . . . . molte delle mcdefime Ofche ; come può intenderfi, fi per

· · · · altro, fi ancora per l'eßếpio della fudetta voce.vngulus.fi

' " putata delle latine antiche , & non già Oſca,da Plinio Se

Ai cui pera- condo nel cap.1.del lib.33.Della ftesta loro difiimile fomi
gone e忧 glianza,& della rozzezza dell'Ofca in paragone della Lati

::::...” “ na intendeua Titinnio,citato dal ſudetto Feíto,& recato al
ཙའ། ། tra volta à dietro, che ſcherniua coloro, i quali compone

Titinnio il uano le fauole nella lingua Oſca,& nella Volfca, percioche

luftratoi non fapeuano(ſecondole buone regole,io penfo)ia Latina;

laonde effer douette l'Ofca, come vn diftorcimento della-,

diritta,& ben regolata Latina,creduto da Giofeffo Scalige

ro fopra il lib.6-di Varrone della medefima ſua opera cita

taà dietro, vfarfi da gli Ofci anche nel muouer la bocca,

# ?":"*" & nel modo del parlare;dicendo, che Mafius maiorem ſigni

: ficat Ofra lingua, diſtortione ortis, vt mos eius gentis erat,quaſi

f, ahorci. Mains ; qnare Maius menſis apud eos Mafius dicebatur. et per

mento di bee queſta cagione ancoradoueano effer grandi le rifa, che fi
ra. faceuano delligiuochi Ofchi,& delle fauole Atellane.Muo

ue vn dubbio il Cluuerio nel cap.9,dellib.3. dell'Italia,fe »

la Romanagiouentù,que poſterioribus etiam,vt patet ex Ta

cito,temporibus ludos. Oftos Romæfaciebat, certa tantum quedă.

, , : carmina,certafque fabellas Atellanas memoria mandauerit : an

verò omnis Oſcæ lingueperfestam, abfðlutamque tenuerit noti

tiam, ita vt in quouis quotidianº congreſk, coloанівашейті:

liari,aptè, expediteque, & existiater ſe cºnfabularifiuerint :
Et illafció ſenza riſpostała qualparmi,che poila effer que

ito,che i Romani,& delle vecchie, & delle nuoue fauole fo--

^? fi: vist leuano egualmente trattuliarfi. Di quelle mi rende teſtimo

:::::" nianza Suetonionel cap. 13; del lib7 il qual dicendo,che i2.
:::::::.i., presëza dell'Imp. Galba nepublicigiuochi cominciò ad ef--

che ásig fer poco grata al popolo Romano dopo, chein vna certa-º ;

*ººse, occafione fù conoſciuta la fuą auaritia verſo gli Scenici,che,

à tutti foleano più piacere,foggiunfe.che id proximo ſpesta

culo apparuit; fiquidem Atellanis notiſſimum canticum exorfis--

Venitio Simus à villa cunstifimul ſpettatores confentiente vo--

ce,reliquam partem retulerunt, ac fepius verforepetito,egerūt:
4 -

Suetonio il

łnstrato.

- --
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Del parlarfi quella lingua àquel modo, che ne dimanda il

Et follënne anch'effer douea quel verfo. Atellano,in cui ap- Ciceronº ä

preſſo Cícerone, che fi è riferito à dietrofifcherniua il Fa- luftratºs

to.Mà delle nuoue fauole Atellane,che bifognaua dubbitar

fi, fe ditếpo in tempo ne diuennero famofiilorofcrittori? • • •

Cluủerie, non fi hàforza, che ci coſtringa di affermarlo; & - -

de Poefie, che fogliono comporfi da moltiItaliani nella lin- . . . .

gua Prouenzale, già eſtinta, ehe fi leggono, & s'intendono . . . . .

tuttauia da coloro, i quali non ne fanno parlare, poffono

feruirci di qualche argomento alla intiera riſpoſta della-e

fua ఫి; Et di ciò qui baſti. :: *

* . . - - . v |

VI. Alsani Pela/gi,già v/citi della Grecia,& final

mente peruenutinell’Italia, qua/º trà/etoli prima

della Guerra di Troia, tol/ero àgli Aurunci vnd

parte de luoghi della Campania Felise,di làdelfa

me Volturno: di altri/etto il nome di Sarraſti bas,

bitarono we’luoghi di là delfiume Sarso. . . . . .

Si è fin hora cercato di dimoſtrare,che alcuni degli Au- nehhandsię

runci,che furonovnafteffa gente con gli Aufoni,& con gli ta campa:

Opici,& in Italia più antichi degli Enotri, & di tuttiglial- wie diuif:

tri habitarono diuiſamétein queita regione prima ditutri ::::::

inoltripopoliche fiānoti,fotto ifuderti diuerfinomi: ciò :::::::
egli Aurunci, chiamati anche Aufoni, ne luoghi di là del " " ";

fiume Volturno, perciò detti Aufonia: & gli Opici in queſti " , ,

di quà, per la medefima maniera chiamati Opicia per loro. |

cagione,da'qualinon furono diuerfi gli Ofci; fichetalfù lo : s., s.t

stato della noſtra Campania in quelle prime età de' fudetti v sev..e.

Enotri, & per alcune delle feguenti che precedettero la-2

Guerra Troiana Si è anche riferito alquanto piùà dietro, peruenner»

che Điongi Halicarnafeoraccontanel lib-i, che nella nona in Italia

età dopo che i medefimi Enotri peruenneroin Italia,cigiú- 14e4"::::

feroi Felafgi,di origine fimilmente Arcadi:ciò èq；reູ້
età prima della guerra mentouata.Lafcio direcarle fue pa-: Pel3{

role, che fono diftefe in vna lunga narratione ; percioche; g.

non parmiesterne bifogno; & i ſuoi codici, nequali di ciò "Il Ciuueri,

non è alcunavatietà,fonmolto comuni; taonde non doilea-nstato.

..*** I ii i 2 rite
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: * x::x : ritenerne memoria îl Cluuerio,quando diffe nel cap.15.deľ

*** * * lb.4 dell'Italia,che tempus,quo Pela/g primùm in Italiam ad

xenerint, neque Dionyſius, neque quiſquam alius feriptor adno

Alessi de tauit.Hordiqueſti Pelafgi il medefino Dionigi deſcriuen

1ualiteil:" do i proſperoliprogresti, & raccontando,che ſempre con

::: nuoui acquiſti fi parfero per l'Italia, foggiunſe, che quan
ºie dат фиофиг сатрогит,4": Сатралi vасавіку,afpefu amæ--

4.'lere est i...nijimorum, & pafeuis aptijimorum partem non minimam,Au

runcis gente barbara indepulſisstenuerunt. Nel fecondo Di

fkorfo ſi è veduto, chele città, Lariffa,& Foro Popilio, le »

uali ſeguì lofteffo autore à dire, efferſi da effi habitatene:

detti campi,furono di là del Volturno, nel campo Faler

no, chiamato anche Maffico; ilche quanto ben fi raffronti

con la deſcrittione de'luoghi de’noftri Auruņci, ch'hò di--

chiarata à dietro, non mi è biſogno più largamente dimo
strare. Må dee auuertirfi, come anche hotainet medelimoº

Diſcorſo; che i Pèlaſgifolfero à gli Aurunei quei campi,
ch’erano verſo il mentơuàto fiume;&verfol'Oriental Gam--

pania,i più piani, & i più fecondi degli altri di queitratto::

efiendo loro rimafi i monti verſo il fiume Liri, & verſo la a

zname «frei Campania Occidentale; alche non sòsſe hauefferimirato:

terese Weari l'artificioſiſſimo Virgilio,quandone'moltovarij noſtri po

********* poli,çhe furononell'ētiercito di Turno, mentouò diuifamés

: : :equelli, che coltiuauano il campo Mafficos daquelli,ch;

:::::, :, habitauanone'ſuoi vidini alti :ori:... . . . . . .
Virgilio il- »::- #' : : . . * -veruntflies: -

:::" ni Maffica qui rastris, & quos de collibus aliis
». . . Aurunci mifèrepatret.--:

- e. --

re, hr. st. Nèinuero attendendºfila fpofitione recatada Pietro Vit--
:::i:iu: , torio nel cap.1o del libra delle fue Variº Lettionialnomer

de'Pelalgische fù vfato da Cicerone nel lib.2. De Finisvoller

...-...sº e quel Poetaidir altro: Parlauail fadetto autoreyerfo alcuni

-a-, *, Epicureiche diceuano da luinon ſaperfi, quidfii.hºsrº, latie

: ; nềvoluptas:contro de quali vsò queſte parole.stu fit, vt egº:

' ’ ” nefriam fiant omnes,quicumque Epicurei effe voluerunt;$gºdi
vestri quidem veloptimè diſputant;nihil opus effe,eum, quiէ ત-

loſophus futurus fitfaire litteras;itaque, vt maiores nostri abdu

xerunt Cincinnatum illum, vt distator effet:fir vos de Pelafgis; .

ºmnibus colligitis, banos illos quidem viros, ſed certè nan pere--
4 ^ - : * i * .

- rмdiк
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raditos. Il Vittorio negando,fignificar quì come stole, il no

me de'Pelafgi la fudetta gente Greca » ne fece il riſcontro,

per recarne la fua più vera interpretatione , con quel che »

laſciò ſcritto Stefano Bizantio parlando della città, & dei

le genti di Chio. Docet enim (ſon queſte le parole del Victo

rio) Pelaſgos vocitatos à Græcis, qui Italiam incolebant, tulos,

quorum opera vterentur in agris colendis, cum ruflies bomines,

cơ qui eo ſtudio alerentur, diuerfis nºminibus ab alijs gentibus *

appellarentur.Primos autem tradit,Chios vfos effe mancipijs:ut :

- -

* * * **, 2

• • • ** * · · ·

- * *

* · * * *

ka: : : :f, :

Æacedæmonij ijs,quos Ilotas vocabant;c? Argiui Gyzmnefijs, sti- , sa:

cyoniją; Corynephoris,Italiotæ Pelajģis, Crates autem Dmoitis: Pierrovite?.

hæc enim omnia nomina erant generis hominum in fubigendis lodato, &

glebis occupati. Così il Vittorio:il qual certamente recò vn. Pºr attrºno”

gran lume al fudctto parlare di Cicerone,ch'era affai ofru

ro. Mà ie vorrei,ch’egli fi fuffe auueduto,che i Pelaſgiap

prefio del Greco autore végono intefi qual gente;così chia

mata da'Greci d'Italia,& adoperataalla coltura de'cāpi,fori

fè, per esterciftata molto auezza; & che appresto dell'autor

Latino s'intendono tutti coloro,che al medefino effercitio? .. .

attendeuanơ, ở che fuffer d’vna, ò d'altra natione. Et mi è

ben nota, che l'etimologia dellor nome fù creduta diſcen

der nella Grecalingua dal nomedelle:Cicogne, alla cui fo

miglianza effi furono erranti,& vagabondi,Kaga autě(distą:

Strabonenel lib.13.) gens fuit Peiafģoruns; estad migrationes:

praeeeps, est incrementasae derrernenta magndiacfubitatulit.Mà,

queſto nonyieta, che da'Latini fuffer patute appellarfi col

Iornome le gentisch’attendeuano al medefimo loro ſpeciali

effercitio dicoltiuare i campi; i quali perauuentura effen-

do anche ſtati de primi, che quì ci haueffero artefo dopo;

quell'antichiffima maniera di vita feluaggia,quando le gêtir

f nutrinano de frutti,che perfe steffa la terra produceua,fù

CA Î0, -

ben facile affai, che Pelaſgilatinamente fustero stati appel- g,peraang:

lati tutti gli agricoltori : Et fela naturalezza de’luoghi in :;,

uitaranzisforzar fuole i loro habitatori,di apprenderfi più; prºn. №s

ad vno, che ad vn'altro modo divita:hauendoi Pelafgihạ- *********

che altro di effi creder potremo, di quel che Diodoro Sici--

Îiano,riferito anche nel Difcorfo precedente,diffe nelIib.5.

she ante frumentivfum; vbi primùm idrepertumfit,cenſenta-, ”

Fr.: ’ пей».

* - * * * *

bitato nel fecondiffimo campo Maffico, è dicafi Falerno, .

, •

- --- « '
-

|-

|
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meum eſt, primes tribuere optime regioni? La lode del campe

Falerno fu ben grande per gli fuoi vini,& non già per le fue

biade: mà di queſte douette effer non men fecondo di quel

che fi vegga ellerne hora: ne men l'uno,che l'altro di queſti

due effercitij, e de'medefimi agricoltori.

Aleusi altri Altri Pelafgi diuifamente da'fudetti di popolo,& diluo

Pelºſzi:: go, anche in tempi antichiffimi habitarono nell'oppofte

:::::: fato della noſtra Campania,come raccontò Conone; riferi

rastiserupa to da Seruio ; il quale chiofando quelle parole di Virgilio

rono i luogbi nel lib,7.dell'Eneide. Sarraſtes populos. foggiunfe le feguen

#ffreſ"...“ ti. Populi Campaniefunt,à Sarnofluuio Conon in eo libro,quem

. *** de Italia fripſit,quoſdam Pelaſgós,alioſque ex Peloponneſo con

*" ' uenas ad eum locum Italie veniffe,dicit,cui nullum antea momen

fuerat; & flumini, quem incolerent, Sarno momen impofuiſſe ex

appellatione patrijfluminis, & fe Sarrastes appellaffè (anche i

Pelafgi di là del Volturno ad vna delle città, che vi fonda

rouopoſero il nome di Lariffa,à fomiglianza di quella del

la lor patria,come afferma Dionigi Halicarnafeo,ch'hò re

Conone di cato nel fecõdo Difcorfo) Hiinter multaopida Nuceriā con

fefo, & per diderunt.A me non è noto,che à queſto raccốto fi opponga,

altrº Rºt: alcun degli antichi autori, laonde nő parmi giuſto,douerlo

$್ಲಿ: rifiutare, come fece il Clunerio; il quale nel cap.3 del lib.4

to, dell'Italia ragionando del fiume Sarno negò di fuofoloar

bitrio,effer giamai venuti nella Cápania altri Pelafgi,quàm

qui cum Etrufcis Tyrrheniam inter Arnum, Tiberimque, e3".

marefnferum incoluerunt(ch'hora è la Toſcana per la mag

gior parte)duodecim principatibus distinstam:hauendo credu

to,che Conone folo haueffe detto,esterne venuti in queſta--

regione degli altri diuifamente dagli Etruſci:& pure il mê

touato Dionigidimoſtrò con aperto dire,come fi è intefos

quanto fia fallace vn tal fuo parere. Parmi più toſto daof

Alias qual gēº i Pelafgi, in via del medefimo EDionigi, venne-.

teensbe ven ro iń Iralia a dirittura da Dodona, & non già dal Pelopo

#"? ;*#:; nefo, & dall'Arcadia, antica lor patria, dalla quale erano

:::::: yfiriin alcun ſecolo prima, fiché cononehaucie confuſi;
Goianco, y tempi,non finto quel fatto . Fece anche Strabone i Pelafgi

Pompei,pri habitatori di quei luoghi,vicini al fiume Sarno, & loro at

mº:#:. tribuì fonºpei,che fù nella fuabocca,& Herculaneo, chefù

““ alquanto di quảtaffermando che arubediè erano già ſtate-º.
* - *

- -

degli
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degli Ofci: ilche caderebbe conueneuolmente ne’tempi,de

quali hora firagiona. Le fue parole nel lib.5 fon queite. //cr

culancum, & quod proximè ſequitur, & Sarno amne alluitur, -

Pompeios,tenuerunt olim Ofci,deinde Etruſti,& Pelafgi. Mtà le tſche rifu"

ņredefime città vantauano lor fondatore Hercole, delche ii 8"""""""

è pariato in altro luogo, il quale giunfe in Italia nel tempo ::::..::

del lor cadere, fiche i Pelafgi affai più altardi n'hauerebbe: ; ::::::

ro hauuto il dominio; pofciache le ottennero dopo gli de’meácimi:

Ofci : nè par fimile al vero, che nella loro comun ruina ha- Pela/gi,

ucíder fatto queſto nuouo acquiſto; & di più,fet quci luoghi

non haueano verun nome, all'hor che vi giunfero i fudetti

Sarrafti, non doueano ancor,ne dagli Ofci,ne da altra gente

'habitarfi. Tempus(diffe Dionigi appretio il ſuo interprete) ,

‘quo gens Pelafga vexari cæpit , fuit ferè duabus ætatibus ante : : ,

bellum Troianum (ciò è intorno à 67. anni: & Hercole ven- ... ,,

ne in queſti luoghi alquanto tempo appreſio, come vedere- -

mo) Hæc tameń matio durauit etiam propemodnm vſque adip

fum belli Troianifinem,donec in minimum hominum,et vrbium.

numerum eſt contrasta.Mà potrebbe riſponderfi, che di altri.

Pelafgi parlaronoCononė,& Dionigi: & di altri Strabone,

il qual douette intendere di altri più nuoui,che non furono.:

quellicheyennero dalla Teſfaglia:ò che fulle stato dell'opi- :}:.
nione di alcuni, riferiti dal medefimo Dionigi, che riputa-, ää"gúglia;

rono,i Pelafgi non effer diuerfi dagli Etruſci, chiamati per uerẤiefendo

altro modo Tirreni:ò che fi fuffe perfuafo,che vennero dal-hati i meda

la Lidia nell'Italia in lor compagnia: Egli inuero non虹經常 il

chiarò, qual di queſti due pareri fuffe ſtato il fuo;mà nel fu- ſi E:te:”

detto lib.5. ragionando dell'Etruria, & degli Etruſci, fece »

anche de'Pelafgi larga digreffione; & nel lib. 13. prefe à di

moſtrare,che l'intiera Grecia Afiatica,proffima alla Lidia,

da Pelafgifu habitata.Nè farebbe cofa ſtrana,di hauer cre

duto,che ritornarono poi in Italia fotto il nome di Tirre

nii poſteridiquei Pelafgi,i quali n'erano partiti prima del- .

la Guerra Troiana, affermandofi pur da Dionigi, che nel : ' ’ |

partirne acquiſtarono queſto nuouo nome. Ab alijs autem ----

hominibus(diffe egli)tùm ob nomen regionis vnde puiſi fuerant

(dal nome dell'Italia, chiamata da Greci Tyrrhenia) tùm.

etiam ob generis antiqui memoriam,ijdem, & Tyrrheni, cº Pe

lasti:-r. L’ordine de tempià tutto ciò non ri器gna--

TCDDC3
- - -

----
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rebbe; percioche tutti coloro, che riputarono i Tirrenidi

origine Lidi,difiero,ęfferne ſtato il duce I irreno,figliuolo di

Ati,il qual nacque da Hercole, fra'quali fù anche Strabone,

le cui parcienel lib.5. in latino fon queſte. Tyrrheniä Rº:

manis Etruſci, co Tufinominantur; Grecèfic appellantur?

Tyrrheno, Atys filio, qui eò coloniam ex Lydia duxerat. Et ap

prefſo.Atys, vnusex Herculescº omphaleprognatis.Potrebbe

adunque effer vero quel che de'Pelafgi della Campaniapiti

º antichi dell'età di Hercole, ci differo Conone, & Dionigi:

& quelche di altri Pelafgi de'tempi ſeguenti raccontò Stra

Ma eertam* bone. Mà come faremo, che il medefimo Dioniginon nea
fe f:: accennò altri; che quei primi ; & affermò, che fràglialtri

:::::::: popoli, i quali occuparonoi lorº campi &leloro città:
;:2:2: 'rono più di tutti i Tirreni,che n’hebbero la maggior partes

queſti feadai & le migliori(frà queſte douettero effer le noſtre)i qualifu

ronọ da alcuni creduti appellarfi à queſto modo dalle loro

habitationi nelle torri, dette Grecamente. Tirfi: & non già

dal nome dellor duce chiamato.Tirreno; perciochefurono

natiui d'Italia.Il fuo direin latino è queſto:Qui uerò agress

, , , urbefą; à Pelaſgis derelistas occupauerūt,fuerűt,čům multialii:

. . . . prost quique fedesillis finitimas habebant : tàm verò precipu:

. , Tyrrheni,quiplurimas,ac optimas occuparunt. Tyrrhenos verò

* * * * quidam indigenas Italiæ, alijaduenas fuiſſe, dicunt; & qui hanc

: : : : gentemindigenamfuiunt hoc nomenipfis inditum aiunt ab edi

*: :ficiis munitis,quæ ab ipſis,omnium eorum qui in his regionibus

.,.,,,,,,: i habitarunt primit,fuerunt extrutta;nam vtapud Græcos,fie &r.

. 1: 11 apudTyrrhenos, edificia, quæ in vrbiumi noenibus edificantur;

é que funt testa, rússne id eſt turres appellantur. Etappref:

fopalesò manifeſtamente,ch'egli riputaua diuerfii Pelafgi

da Tirreni,recandone alcuni argomenti,che per breuirà la

. . ., , fccrò di riferirgli,conchiudendo, che qui gentem iftam non

:!`ಿ 點 aduenkin, fèd indigenam fuiſſe dicunt, propemodum videntur,

bouપાં ** dicere quæ ad veritatem propius accedant. Parmi douerſi per

ciò gìüdicare, che non folamente i Pelagi di Dionigi non.لd

furono quelli di Strabone: mà che ne men nella Campa-

nia ne vennero altri poi di nuouo,
|- • v • - - -

rat. *

|
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VII. Alquanti anni prima della Guerra Troiana

Caeso,illadro famoſo,pa/iò nella Ĉampania Felise,

dº occupò i luoghi intorno il fiume Volturno:Ebalo,

/ignor dell’Iſola di capri, quelli intorno il fiume

sarno. Dopola/te/ſeguerra venne in CAPVAsse

me algun aiffe, Capi Troiano; la qual città/econdo

altri, fè edificata da Remo, è ver Romo, figliuolº

di Enes • -

Hanno interrotto alquanto i Pelafgi di Conone, & di ch'haueſe.*

Dionigi, il diritto ordine de'noltri popoli, defcrittoci da- :ಸಿ
Strabone:mà quel che di Cacco raccontò Solino nel cap. 2. :":::
citandone autore Gellio,antico hiſtorico Latino,con mag: 12:h2 =

gior difordine,& confufione de loro cafi,ci intrica. Egli,di taré ne Tir

lui ragionando,bic,diffe, vt Gellius tradit (altri leggono.Ce- renºs pººº.

lius che fanon meno anticº autorlatino:mà Plinio secon- : :*
do,il qual fi recherà appreſſo, il chiamò autor Gelliano)cum : ::::..

à Tarchone Tyrrheno, ad quem legatus venerat miſji Marfie zania, il

Regis; focio Megale Phryge, custodiº foret datus, fruſtratus qual de Hºr

vincula, vnde venerat redux,& preſidijs amplioribus occupato telef:#'A:

circa Volturnum,& Campaniam regne, dum etiam ea attresta- " τιτς/ο.

re auderet,quæ concestrant in Arcadum iura,duce Hercule,qui

tunc forte aderat, oppreſſus est. Megalen Sabini receperunt,

diſciplinam augurandi ab eo dosti. Fin quà Solino. Quel Mar

fia,di cuiandò ambaſciadore CaccoàTarconc Tirreno,che sſendo state

il poſe in carcere, mà egli vfeitone, fece ritorno al luogo: :: Marfia

onde era partito, & occupò il regno intorno il Volturno,ề Rè de Lidi

dal medefimoSolino nel cap.8.appellato Rè de'Lidi,& fon- in Italia ne'

| datore di Archippe già città initalia appreſſo illago Fuci- ***

no ne Marfi : & Plinio Secondo, dal quale egli ciò preſe, il

chiamò nel cap. 12. del lib.3. duce de'Lidi, & ne cita il fu- , ** *

detto autor Gelliano. Euandro co fuoi Arcadi venne nel Et cadend

Latio, come riferiſce il fudetto Dionigi nel lib. 1; quafi 6o. :,;"

anni innanzi dell'affedio Troiano. Le fue parole in latino primí, agita

fon queſte. Alia claſſis Græcorum adhec ſtaliæ locaappulit LX Guerra Tres

fermè annis ante bellum Troianum, quemadmodum ipſi Romani "" ;

tradunt,quaex Palantio, vrbe Arcadica venit. Colonie autem - -

KK KK dих
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dux erat Euander Hercole il feguì non molto tempo appref

fo : Paucis verð annis, elapſis post aduentum Arcadum (fog

giunfè pur Dionigi)ălia Græcorum claſſis in Italiam venit,du

ĉiu Herculis; qui Hiſpaniam, & quidquid terrarum vfque ad

Solem occidentem extenditur in ſuam poteſtatem redegerat . Et

fe ne vorremo da lui fapere il certo anno, fù nel quarantefi

mo terzo prima del medeſimo Troiano afledio; percioche.

hauendo egli detto,che dimorò Hercole in queſte parti per

Ë vňfol anno; affermò,vlčino di tutti effer醬 poft:

Herculis diſceſſum, ætate fecunda, circiter quinquageſimiin, &

quintum annum, et ipſi Rumani tradunt. La Guerra Troiana i

----- * , fù dřdiece anni,& Enea arriuò in Italia;al conto delloftef--

· · · · fo autore,dopo quello eccidio,& dopo tre altri anní de'fuoi :

", "" errori nel mare. Adunque del tempo del dominio di Cac

, , ... », co nella-Campania, & dell'anno ancora dellafuamorte »

.. i ... , . r non habbiamo da dubbitare. Mà che racconti ſon questi ?

* varases" In qual manierafů Re de Lidicolui, che fondò Archippe

::::::: ಕ್ಹEBeidenda್ಲಿಂರು.

::::::: Re de'Tirreni fi attribuiſce,hauerne Marti habitato? Et ſe.

, , , , , Tarcone era Tirreno, come ancorpotea Marfia ederTirre

-* * · · · · no, che vallo ſteflo, che Lido ? Di più,fe Cacco fè ritorno :

* · * * dopola ſua prigionia ne’luoghi, donde era partite: come

· "*" venne egli nelle contrade del Volturno, fe partito era da.

dal fuo Marfia,fignor he'Marfi? Et finalmente qual vicinan

za era frà luoghi degli Arcadi nel Latio,& queſti della Cã--

pania,intorno à queſto fiume : per laſciar,che queſto nuo--

uo regno, non douga da Cacco effere ſtato occupato con:

tro del Rè fuo, mà contro di Tarcone, ſuoinimico, il qual

** -- s non hebbe à far nulla nella Campania; diçendoß daStra

- bone nel lib.5. che Tirreno edificò dodici città nellaTirre

*** nia,ciò è nella Etruria,prefeffoad id cöſtituto Tarchone à quo

zenebe per Tarquinia vrbs dista, Il Cluuerio,il quale nelc 3: & nelcapº .

*n° parie- 8. dėl dib. 2. dell'Italia per altra via poſe in diſputavntal

::: racconto di Gelliopensò efferuifi fatto ſcambio per quella

:: parte, ch'appartiene alladottrina dell'augurare, inſegnata -

derno afir- da quel Megale a’Sabini;& diffe,douerſi ciò attribuire non

reni, ciò è a Sabini, mà à gli Etruſci, a quali vien da tutti conceduta

蠶 la peritia;&la diſciplinadegli Augurij,& di ogni altra cofa

”* facra ; &Pensò poterns ancoraelier questoil contralegno,

***** * # : ; per -

* - * * * * *
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- percioche Solino,ờ ver Gellio congiunfe inſietae il Voltur

no, la Campania, il Rè de’Lidi, & ii Tirreno. A me non di- alebe viez

fpiace queſto creder fuo:mà conuerrebbe anche diri,che ci :::::::.ai

fù propolto da Gellio fotto il nome di Marſia, Rè de'Lidi,*

colui ch'eſsédo Lido, & ficódola ſcambieuolezza diquesti:"
vocaboli,Tirreno,era Rè de'Tirreni,ồver dicāfi Etruſci,nel- :

la Campania, doue hebbero larga , & lunga fignoria gli

- Etruſci, come fi è accennato à dietro, & al fuo luogo fi de- - . :::::: /
uerà più largamente dichiarare ; ilche è troppo diſcorde • R *

dall’opinione, la quale afferma,che i Lidi furono condotti -

in Italia da Tirreno, nipote di Hercole,& ben potrebbe effer

vero nella opinione di Dionigi, che riputò i Tirreni noſtri

naturali& fi concordarebbe con quell'altro fuo dire,che à , ,

gli Etruſci rimafero le migliori città de' Pelafgi, i quali ſi :* .

eltinferone’ fudetti tempi frà la Troiana Guerra, & l'età di ' '

Euandro. Mà Gellio vsò il nome del Rè Lido, fiche certa

mente confuſè,& turbò l'altrui,& la fua medelima narratio

ne. Ne quì il fuo difordine giunge at fine, hauendo detto, E. f? Cxce»

che Cacco,fignor nella Campania, fù vccifo da Hercole, il qué famºfo.

quale,& per conto del fuovccifore, & del fuonome,& della i-droeb'he“

rapina de'luoghi altrui,dee crederfi effere ftato quel Cacco, bә тәне теі

che dalle fue mani hebbe morte nel Latio, ſecondo il rac- **

conto comune. Io inuero fe le molte ſudetteripugnanze » s ءاش ***
nolprohibitſero,credereiche fotto la fauola de gigantivc-i Farenam,

cifida Hercole nella Campania, & nel fuo campo Flegreo, le guerre ai

appreſſo, Çuma, fù adombrata quetta hiſtoria di Cacco, & Herºº"***

deila morte ſua, & della ſua gente,del quale diffe Dionigi,:
che hominibus immanibus imperabatieffendo stato quelcam.”“

po affai vicino al Volturno. Mà l'arte dell'indouinare non . . . rt:"*

fù laſciata quì frà’ nostri Etruſcidal fuocompagno Mega- ........

le,che l'infegnò, come volle il Ciuuerio, à quelli dell'Etru

ria,fcambiati co' Sabini. . . i ! . ... Νε, η *

is Molto più concorde à quel che difie Dionigi Halicarna-蠶%

feo del tempo dell’occafo de' Pelafgi, che telfero parte de iad. Pelaf

loro luoghi à gli Aurunci,& al ragionamēto di Conone de ĝi Sarrasti,

.

• v. * - - - - - -- 21- . - che de' loro

Pelafgi sarraſti: è quel racconto di Virgilio nel lib. 7. del-luoghi baaef

: “ . . . . . -- -

* - *

l'Eneide, che all'hor che giunfe Enea in Italia,Ebalo, fe fletto ac

» . . -quem generaffè Telon Sebethide Nympha ..": ... - 4uſe Ebzie

» Fertur, Teleboum Capreas cum regna teneret, -- Teleboo.

VII. :KK KK 3. 33 Jam
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9) Iam fenior; patrijs fed non cớfilius aruis

Contentus, latè tum ditione premebatיגנ

» : Sarraſtes pºpulos,& que rigat æquora Sarnus.

Benche Per Nelche fi fcorge l'accortezza di quel Poeta, che hauende

燃#: pur voluto fingere la naſcita dei medefimo Ebalo dalla--
:* ninfa Sebetide, intefa per lo fiume Sebeto, che sbocca in ,

mare al cofpetro dell'iſola di Capri,della quale era ſtato fi

Virgilio lo-gnore il fuo padre Telone ; & forfe ancora hauendo finto
date. queſto fuo dominio de luoghi intorno il fiume Sarno: il fè

in guita, che le fue fauole non confondono, nè perturbano

nella maniera del fudetto hiſtorico racconto di Gellio,les

narrationi, che furono più comuni, & furono credute più

- -- vere. Eben diuerſo dal fuo dire quello di Strabone, chefra'

:: popoli,i quali habitarono ſucceſſiuamente in Pompei,cit

fcordi. ta ſenza verun dubbio de Sarraſti, non mentouò queſtiTe

leboi di Capri, che per origine farebbero ſtati di quelli del

l'Acarnania, dicui Stefano Bizantio vedefi hauer parlato,

* così detti dalla regione Teleboa. - * -

Nºn fè pos- Nè anche ſenza offeruatione hiſtorica introduſſe qnel

ties ta:" Poeta nel medefimo fuopoema,che à Capua haueffe impo
鹤砂属●

che # fto queito nome vn tal Gapi ; compagno del fudetto Enca#

baueſe pre benche nel catalogo de agftri popoli, nè Strabone, ch'hờ

je u wens-º mentouato purhora,nè Plinio Secondo,feceroparola alcu

da Capitam na di queſti noftri Troiani. Di quel Capi egli hauea parla:

Pºgºº * , te altre volte nel lib.r.;& nel lib.2.fenza dirne cofa,ch'à noi
Аяга. . . . poffa appartenere;mà nel lib.1o.il nominò con gli altri,che

valorofamente difefero contro de' Rutoli la nueua città,

- * fondata da Enea nel Latio,in queſto modo.

Virgilio il- 2º Et Capys:hinc nomen Campanæ ducitur vrbi.
gilio H- * , - -

Naf: to. " ne fenza hauer,forfe voluto celatamente, al fuocoſtume s ,

accennare con la ſua lode militare quella ancora de Ca

Efendose-2 puani. Affermò Saluftio,che de Troiani,fcampati dall’ec

:::*:hi cidio della loro patria, Capi peruenne nella Campania; ai

:::::: qualecelieattribuiristrettamentelafondatione di Capua:
#:: chiamandolo fratelcugino di Enea. De quali raccontici

tui,er af: diede notitia Seruio,dicĉdo nelle Chiofe fopra il lib.1 dello

*аят, ftesto Poemasche il fuo autore nel ragionamento di Venerè

à Gione,la q:leil pregauaych'haueife laſciatoà Troiani di

peruentre nell'Italia, non fine саија Antenoris pofuit exemplň»

4ҹйта
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quàm multi euaferint Troianorum periculum ; vt Capys, qui Virgilo, sa

ċampaniam tenuit, Helenus, qui Macedoniam,vt alii; qui star- lustio & Çs
diniam fecundùm salluftium. Ét ſopra il fudetto verfo del lib. lio esterdi.

i ocelius,Troianum Capyn condidiſſe Capuam,tradidit; eumq;

AEneº fuiſſe ſobrinum. Ñon füadunque ſua poetica inuen

tione queſta di Virgilio, che la nostra città fuffe ſtata habi- Լո զատ /,

tata & denominata da quel Troiano: Piacer bendouette » ;:::: pi:

per fua cagione queſto dire più del dire di ogni altro hilto- que foi pià

rico a’Poeti,vaghi d’imitarło:laonde Lucano nel lib.2.par- ai ºgni sitra

lando di Pompeo,che fi riduffe nel principio della guerra_s ='Pºeti.

ciuile con Cefare di Rosna in Capua,chiamò colono Dar

danio,ciò è Troiano,l'habitatore de Capuani muri. |

gɔ Interea trepido diftedens agmine magnus,

.MæniaDardanij tenuit Campana coloniזג

!,----Hac placuit belli fedesלל

Et Statio ſeguì la medeſima opinione nel Çar. 5. del lib. 3. Lucano, &

delle Seluc in quelli verfi,parlando de nobili luoghi della.» Statio con

Campania. : - . ' .: Virgilio ris
393 -at hic magne trastus imitantia Rome, fcontrati.

39 «Que Capys adueffis compleuit mænia Teucris. `

Mà Silio, il qual anche diffe,effer Capua ſtata fondata,& Capi, Troi

denominata davn Capi Troiano, ci propofe, che il Capi #;Fi

fondatore non fùquello da cui ella prefeil nome. Del fon- :ja::"

datore intefe in alcuni verfi del lib. 13. ragionando della-fondata Ca$

Cerua bianca, ch'egli fin dal tempo della fua fondatione » Pua.

hauea domeiticamente nodrita,& dopo molti fecoli ancor

viueua nel tempo della fec6da guerra Cartaginefe, creduta

effer famigliare di Diana(poeticamente tutto ciò finfe) an

tica fpecial deità de' Capuani,come hòaccennato, ragio

nando del Tifata, che醬 quefti. . . - -

». . Hanc agreſte Capys donum,tum mania fuko

» Signaret grató parua mollitus amore

» Nutrierat,sëfiſq; hominis donarat alềdo. Etappreſſo. . . . . . .

» . . Numen erat iam Cerua locisfansulamque Diane - , : » .

39 Credebant,ac thura deum de more dabantur. ' : ;

Nè men palefemente ci eſpoſe la ſteffa fentenza, foggiun- - -

gendopoi nel medefimo libro, |-

- ºg Fundamenta Capyn pofuiſſe antiquitus vrbi. |- , -

ſecondo la quale anche nel lib. 11. chiamò i fuoi muri di |

VII, - - - -- - - - -- ori
|
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origine Dardanii... »... -Dardana ab ortu » Mania.

Adunque il fondatore di Capua in fua opinione fù vn Capi

Nºn le empo Troiano. Mà egli ancor vuole,come propofi,che le fù dato

/* 44e4" "º queſto nome per cagione di altro più antico, pur Troiano

:::::: Ĉapisal quale non può attribuirene la fondatione che fùil

::::::: figliuolo di Aſiaraco, & padre di Anchiſe; & perciò auolo

padre di in di Enea,difcefo da Dardano,figliuolo di Elettra, & di Gio

chile. : ue;la qual genealogia vienda tutti gli antichi, & moderni

, , , genealogisti concordemente aftermata. I fuoi verfi, in cui

- introduſie dopo la ſplendidiffima prima cena fatta da Ca

puaniad Hannibale, il canto della ſtirpe del fudetto Capi,

onde Capuahebbe il nome,ſon queſti. - *

,IamqueIouem,ch letos perfurta canebat amoresטפ

» Elećfreque toras Atlantidos, vnde creatus»: «.

..Proles digna deum,tùm Dardanus, ifque tonantiינ

. . ., , , , ; Kit det Erichtbonium, magna de firpe nepotem: 3

. . . ., ... Hinc Trosbinc Ilus, generis tunc ordine longo . . . .

,,,,,,,,Ајйrәсия,пиiloqиетinorfатаие,татииеיגי':

,,,TйтСаруsayt primиs dederit (ия котina тигііלג''

» Concelebrant plauſu pariter ſidonia pubes; * * .

-- - -- ь, я Сатрапеqие тапнs,- . . . . . . . . . . . .

ಸಿಸಿ * ſ- Secondo la ſteffa opinione hauea anche alquanto prima G

ஆ:,: Poſto inb9ccadel Capuano Decio Magio, che diffùadeuas

ist:" il farfi amicitia çoi ſudetto Cartaginefelqueſte parole. :

- · !»: , , astuosfegitis facias odiis? quofue additis? ille e : ?

»: . Dardatius,cui facra patar: cui nomina liquit . . . .: :

»:::::: A Houeidesta Capys magno cagakaus žalo: "- - .: :

„... : Ille ego femibomines inter Nafamonas, & inter

», st., Sæuum,atqueæquantem ristum Garamantaferarum,

„ Marmaricoponam tentoria mixtus alumno? - -----

Forfe,i Capuani per maggioravanto diceuano,il lor nome »

effer difcefo da quello del primo Capi,dalla ſtirpe del quale.

Parche pais non può negarfi, che diſcefeilfecondo, che da Celio ap-,

aleºnº auto- prefio Seruio fù detto cugino di Enea, & quidaSilio fù.

.ே :::::: chiamato parente di Iulo; nel qual modo egli non diuerſa--

} :: mente hauerebbe parlato. . . . . . . . . . : * --

dép: , :, , Nódimeno Ouidio,che vien riferito purdaSeruio nelfu.--

ne di plă a dettologo-Parche volle nel feguēte verfocố vn terzopare.

”/“Sapi, reicheil nome di Capua diſcefe dalīvno,& dall'altro ĉapi.

- ». Ille
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4, Ille dedit Capys repetita vocabula Troie- , : servio, tiu

sè fia vero, ch'egliparlaua della fondatione diquesta città,ia : *****
propofito della quale ello Scruio il reca Mà certamente que- ##to , & l

· íto fu vn ſuomanifesto sbaglio;percioche quel foera inteſe iu:atè.

- di Capi Siluio,Rè di Alba,della itirpe di Eneasal quale die

de questo nome il Re Epito Siluio fuo padre, rinouando

quello del fudetto Capi,figliuolo di Afaiaco,come può ve

derfi nel ſuo lib.4. de' Fafii: benche ne’ fuoi volgati Codici

fia. capte:non. Capys;che de e leggerfi.Capyi. . . r

Fù oltre ciò il quarto diit, di ccrti alti i fcrittori antichi Altri diffe,

intorno la medefima fondatione di Capua in quei tempi : : :“,:

de Troiani, che ne fecero autor Romo è ver Remo, figliuo- :铅
lo di Enea,affermando, che l'appellò à queſto modo dal no-:് lo

me del medefimo fudetto Capi, ſuo bifauolo, padre di An- diista, er

chife. Ali, dicunt (fono parole di Dionigi Halicarnafeo nel che la ebra
lib. i.)AEnea defunffo, Afcanium ex affe regni heredem relistữ; awd dal :

postquàm id adeptus eſt, cum fratribus Romulo, cº Remo tàmஃே悠
agros, quàm opes Latinorum tripartità diuiſiſſe. Ipſum deinde p;"

Albam, & alia quedam opida condidiſſe. Remum verò Capuam,

à proauo Capy denominatam: fed Ancbifam ab auo Anchife, Čr

AEmeam, quæpostea dista fuit Ianiculum, à patre fuo denomiina

tam,edificaſſe:fed Romam de fuo nomine diffam,condidiſſe.

Di altra , mà non molto diuerfa opinione fü Cefalone » A Rowe f.

Gergitio,antichiííimo hiſtorico Greco,il quale,come affer-shººtº.“

ma Felto nella voce. Romam, fcriffe della venuta di Enea in- ********

Italia; mà la ſua fentenza fù riferita dall'Autore dell'Etimo- ::::::
19gico grande, parlando di Capua, fe le fue parole fi fac- kao:

cian latine , ia tal maniera. Capua ciuitas Italie, quam condi-Jensatiene

derunt komus, & Romulus, filij AEnee, vt austoreſ cephalon :: ::: ***

Fergithius. Bencheio hò dubbio non leggiero, che non Ce- ಜ್ಞ!
falone : detto Gergitio đài nome della fi:patria, & mentc- fuo freiello.

uato dal fudetro Dionigi nel medefimo lib. 1, & da Strabo

#º ºs lik, 13; mà Cefaleºne, autore ancor Greco, di patria L'Autors

gnºta,che viste à tempodi Hadriano,fà colui, ch'hebbe de dell'Etimo

ndatori di ; queſta opinione, & parimentc fù con- lºgicº "..&

fuſo conl'altro da Suida, nel quale ſcambio parmi, che an- Festº ilike

fºr cadde l'allegato Feíto, che attribuì al Gergitio diverſo蟹* no

- gºode fondatione di Roma da quello, che di fua · - * -

autorità fù riferito dal métouato Diọuiginello steſſo lib. i., - , --

VI r. · · · delche " -
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. . . delche fi auuide Giofeffo Scaligero, annotando elfo Feſto,

, ' , mà non ne vide la cagione. Feito inuerọ non douette hauer

veduti giamai i libri, nè dell’vnò, ne dell'altro; laonde vsò

-que! nãođo di dire. Romam appellată effe, Cephalon Gergithius,

-qui de aduenitu Ašnee in Italiam videtur conferipfiffè,ait,ab ho

mine quodam,comite AEnee.Et Cefalone,come afferma Fotio

nel Cod.58.della ſua Biblioteca, fcritie vn moltotttetto có :

pendio hiſtorico di ciò, ch’era feguito final tempo di Alef

fandro Magno dal tempo diSemiramide, & di Nino · Nel

** cui denº reito io non faprei dire, di qual delle ſudette Capuane fon

:::::, dationi intefero Hecateo fimilmente autor Greco, appreifo

fà 2:ta Stefano Bizantio. Capua (queſte in latino fon le fue parole)

í ag an čº ciuitas Italia: Hecateus in Europa. à Capy Troiano dista. &

‘pi Trºianº. Euſtatio, Scoliaſte di Dionigi Aleffandrino, il quale nemen

', : , diſcefe ad altra maggiorditincione, confentendoben effi à

„ , : gli altri fudetti, che ne diſcefeil nome da quello di vn Capi

激烈:,: Troiano. Maioremo chei Romani ſcritteri,& in lor grafia
:'a':: anche i Greci, ſcorgendo negarfi da molti,come fi è veduto

n. à dietro;ch’Enea venne in Italia, i quali haueano affermato,

ch'egli inori nell'Arcadia, dopo hauerui fondatavna città,

chiamata Capua dal nome del fudetto auolo fuo:vollero ar

tribuire tutta quella hiſtoria alla nostra Capua, perche elia

- pói feruiffe come di vn contrafegnɔ della falſitä loro. .
‘ “ ’ ” - - - . t. 3 . . . . . . - - . ' - |- ---- * *

· · · · IIX. 1 Grcά , che nel/?condo/Ecolo dopo la Guerra

", e Troiana edifícarono Cuma , ottennero lungamunta -

---- - zzolta parte della Campania Felice di %്;de//്lma

, : , Voltarno verſº Orienie 2 ch'haueano zatia à gli ºfi.

, Alcuni attribuirono la fondatione de CAPWA à (،

:: | pt Siluto:Rè di Alba nel Latio nel terzo/colo

|- - eaſ di Troia...; ; ് * . . . : · - - . : » . -

4:eml: ; Nonhattendo adunque nel catalogo de Hoftri popoli; në

:: : possengonestribgnergiಲ್ಪಲ್ಲಕ್ಡಿ!g

::::: del fiume volturno; ne di quelli di là del fiume Sarno ; &

»elia : č. , hauendo amibiduetaciuto del paſſaggio quì de Troiani : i

fante non , qtiali, sè fondarono Capua, đồuettero hauertolti à gli Ofci

:::::tae: queſti luoghi fràľvno, & l'altro fiume: non postono accon
6* 44 ello de’ ; - - - - નેjië ::clamente alle соfе 60paisacariqiecheGಣ್ಣ وهو إ
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ra per foggiungere denoſtri Greci,& de’noltri Cumaui.Mà

diciò non ci haueremo à turbare, eftendoci tuttauia rima

fo imperturbato l’ordine de tempi, la notitia de quali è la

più gioueuole chiarezza,che in tanta caligine di antichisti

miauuehimeati fi posta defiderare.Dopo gli Ofcinuinerò I quali furo
Plinio i Greci, & ci hauerebbe laſciati in gran confufione, :ಛಿ:»de

non ci hauendo dichiarata,nè la loro ſtirpe,ne il tempº del :斃監

lor paffaggio, nè ſe ottennero queſta intiera regione;fe da » neitan,

Strabone non ci fuste ſtato aperto vn: picciolfentiero, da 131. della

otergiungere ad acquiſtarrie quella notitia,che ci deuerà 9°erra Trº:

aftare. Alijferunt(diffe egli, come fi è riferito altre volte à "". ...

dietro) cum ea loca quondam Opici,& Aufones tenuiſſent, fuiſſa

ea deinde ab Ofca gente occupata, que à Cumanis pulfa inde fita Plinio Sec.

I Greci adunquediPlinio, che ſeguirono dopo gli Ofci. :::::::

furono i Cumani di Strabone;& della loroftirpe,& del tem- concºrdati.

po del lor venire ſi è ragionato copiofamente nel ſecondo ,

Diſcorſo,effendofi veduto,che furono Calcidefi,&Cumani : : :

della Cuma Eolica, & che fondaronola nostra Cuma nel- :..." · *

l'anno 131.della Guerra Troiana, a'quali poi fi congiunfe- - - , s

roi Telpiadi, poſteri di Hercole, che vennero di Sardigna, : ****

Mà fe ottennero i luoghi,che telfero à gli Ofci, già nefap- F# ne teiſgº

piamo anche quel che rimaneua, che non hebber dominio, ":::"ºſ:

nèdilà del velturnoverfo Qccidente, & verſo settentrio-: #...:
ne, ne di dà del Sarno verfo Mezzogiorno, fiche fi diftefero :::::::::

fol verfo Oriente,& verfo Nola. lità queſto è affai ben con-hauendojn:

corde quelche notò Giuſtino nellib, zordoue hauendo pre- de: Napº:

fo à dimoſtrare la granscopia de' Greci di varie forti::::: &cran venuti in Italia, in prima diffe, che Pifº in Liguribus •

Grecos austores habent. Et apprestó foggiunfe. Buid Care Giustino il.
vrbem dicam ?§ಧಿ populos,qui ab AEnea conditi vi- lustrato, &.

dentur?Item Faliſti, Iapygii, Nolani, Abellani,non ne Chalciden çon silio 1i

fium coloni funt?(adunque de nostri Cumani Calcidefi). Quid kºntratº.

traffus omnis Campanie? Nelle quali vltime parole io non

dubbito, che volle intendere de Pelafgi, de quali già fiề.

parlato. Fù ancor Nola chiamata città, Calcidica da Silio

nel lib. 12. per queſta medefima cagione de'noltri Cumani:

nè quì di nuouo ripeterò quel che à diftefo hò detto diNa

poli& è manifeſto più che di ogni altra-Hor daqueſti pro-e,

greffi de Greci Cumani controgli Ofci impariamo,quan:
IIX., Llºll TQ !
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to anticamente quellagente fi eftinfe: & dalla nobiltà de'

luoghi da effi polieduti, ch'erano quei campi Flegrei, co

tanto celebrati di fecondità da Polibio nel II: apprefinel

modo,che dichiarai nel Diſcorſo precedente, fi raccoglies

: * . dalor molta potenza,& affai inuidiata:felicità della quales

° ' ' parlò Dionigi Halicarnafeo nellib7 che fi recherà appref

Mà pei vi-fo; peria quale furono annouerati da Ateneonellibiz.frà.

#:: “it: le nationi di troppo tenera, & delicata vita,feguendone il

}:":: racconto d'Hipparco. fcrittore della loro hiſtoria, il quái

gioga: da额 diffe, che aurumperpetuò gestabät,floridis veſtibus induti,cum

Étrujei, ** vxoribusin agros, & villas, bigis sesti,raſticatum ibant, Laoni

de hauendo fostenute lunghe guerre dagli Etruſci,finalmẽ

, , , , , , te furono da lor foggiogati, come fi raccontò nel ragiona

- 4 , „mente di Cụma,& conuerrà parlarne alquanto appreſſodi

: : :» . . . ., , flllOLIÖ. * * * . : . . , , ; * · · · r : * * -

- of Mà eccoci vna altravoltaà gl'inuiluppi;che non folamÉ

::": te cirurbano la ordinata fucceſſione de noſtripopoli, di

áiritte era: ehiarataci da'fudetti autori:mà c'intricano quella degli al

ne de nostri tri, da'quali, quaſi autori d'vna più recondita ferie dicofe,

":::"#rºțella ciera ſtata accennata.Ad Aſcanio,figliuolo di Enea, fiù

: 您attribuita la fondatione di Alba nelLatio anche da coloro,

Fá##, che fecero fondatore di Capua il fuo fratello Remo, fiches

fºndate de nulla hebbero à far hella noſtra Campania i fucceſſori

9:gi Re difusi:Rè Albani:come adunque CapiSiluio,che de medefi

*** : « miste fù l'ottano, & regnò perlo ſpatio di 28. anni, dal

: l'anno 222 final 249 della Guerra Troiana:Capuamin cam

* · pania condidit? ilche vien affermato da Eutropio nel cap.

3. del lib. 1, & fàreplicato da Ifidoronel cap. i del lib. 15.

e : , delle Etimologie, dicendo, che Capuam Capys Siluius, Rex:

: . . . Albanorum construxit,appellatam à nomine conditoris. Se fidi

" : , ceffeiche quei Reiheredi poi di quel Remo,hebbero anche

**"":'qualche dominio in questa regione: come potrebbe effer

vero, che già da lui Capuaera ſtata fondata? Et ſe d'effer,

egli ſtato fiata giamai al mondo, fi negaffe, attribuendofil,

all'Albano Capiqueſto nuouo acquiſto:qual altro ſcrittore !

diftete nella Campania il regno de Latini? Tralafciando,

chº Per ºgni maniera, come al principio hò notato, ciò fi

oPPonº a quel che Plinio Secondo, & Strabone ci raccon- :

varono col conſentimento di Giuſtino,& di Silio de Greqi ;

-’ , -- - Cálci
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Calcidefi nostri Cumani. Adunque i fudetti Rè hauerebbe- Et per que

ro ritenuto il domínio di queſta città in lor gara, non per ste: G per el

altro modo, che anchein gara degli Oſci(al dire di Virgi-:

lio)'hauea fondata il Capi Troiano: che douea elfer quì :: ::
Pastato dal Latio; & in gara de' medefimi Ofci (in ſentenza nostre cens

di Gellio) Cacco occupò i luoghi intorno il fiume Voltur- quelle del

no-, il qual parimente fù del Latio creduto habitatore. Di H*".

più quel Remofondatore di Capua,edificò anche Ianicolo

in effo Latio;fiche queita è vna gran cõgiútione,ò più toſto

cófufione delle coſe Latine,& delleCapuane,le quali nõ pof

fono ſperarfi che fihabbianoàriordinar più mai Il Sabelli wa 2
co nel lib, i dell'Enneade 2-delle fue Hiltorie fi marauigliò : ;f您

molto, che il fuderto racconto di Eutropio fuffe ſtato poi gaat, ::

feguito da alcuni autori di mezza età, ch'eglinon mentor dette della s

uổ: mà frà gli altri furono Romualdo Arciuefcouo di Sa: /::::::ese-a

ierno nella fủa vniuerſal cronica ſcrittaa penna, nellä Età “°***

4. del Mondo, Beniamino Tudelenfe nel fuo Itinerario, &

Martino Polono nel lib. 1; & recò della ſua marauiglia, s'io

ben offeruo le fue parole,doppie ragioni.La prima è queſta;

che bunc Capyn austorem arbitrarentur, cum multo plures

eum, quifuit.AEneæ comes, autument.La feconda è, chc Li

uius,& Strabº Etruforumidofidū,non Albanorum,alteriuſue Il Sabellico

gentisfaiff ſignificare,videntur.Mà al ſuo primoargomento :**

vien data riſpoſta dal ſecondo; percioche në men Liuionè

Strabone盟叢 , che il Troiano Càpi fondò Capða: & al

fècondo puộřiſponđerfi col primo che que compagno di

Enea per ogni maniera dal ħatio à noi farebbe douuto.

paſaré, Qui forfe, direbbe il Cluuerio,cheil Capi Albano wè men po

füinſieme Etruſco,& così con Eutropio farebbero concor- fehée difen

di,benche difcordi nel tempo,non folamente Liuio,& Stra-: հե:##

bose;mà anchetutti colorosche fecerogli Etruſci fondato- ::

ridi Capua, & furono di maggior numero, & di maggior ni, chimii

peſo di quelliidi ogui altra delle ſudette opinioni-Cercoil Etruſki.fi/e

Clauerio nel cap. i deflib.z. dell'Italia dimoſtrare, chelai- وجلاهايملاةج۔

ghistimo fiù l'imperio degli Etruſci,& hebbe gran ſoſpetto: "-A" :

che fimilmente dominarono nel Latio parlando nel feguß- .“

te modo i Aft inter Campaniam Ó Tiberim amnem analiquid: |

fub imperio fuo habuerint,haud fitis diſpicia: niſi quòd boc tra-- .

бfв Дatii opidнт Тиftнінтарpellationeni de eогнт, потіпет -

11Χζ. - L l l l s 2: telfi

•*• •
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::*: : : -tuliffe uidetur(fü Tufcolo nell'antichiſſimo Latio,& i nomi

::: : „, i di Etruſci;&di Tuſcivagliono lottefio)tüipfe Tiberis paſim

: : : : : Tuſcus votatur apud Poetas amnis, ae fortèeafuitaufa, cur

sa a : · : nulti vetuſtifimi Grecorum ſcriptores Romam Tyrrhenicam

- " " ": º dixerinturbem.Così egli,et feguì tuttauia à moſtrar più ra

'*'; gioneuole il foſpettar fuo, allegando molti Greci autori,

* che a luoghi del Latio, & fingolarmente à quelli,habitati

‘da Circe , diedero il nome di Tirrenia, che a'Latini valio

:fteffo, che Etruria; talche non par fingolar racconto di Eu

'tropio queſto, che Capi Siluio fù il fondatore di Capua, fe

„... . . . pofè egli effere ſtato Tirreno,ô dicafi Etruſco,& fimilmen

醬"te Albano. Màà che hauer prefa il Cluuerio tanta fatica,fe

kt? utato Dionigi Halicarnafeo nel lib. 1. ci hauea ammoniti,che ne'

::::::, primi tempi per Greciam Tyrrhenis nomenerat celebre,et to

3. :: * ta Italiæ pars, quæ occidentem ſpestat,nullo gentium diferimine

appellationem eam habebat.Et appreſſo. Fuit enim tempus,quo

Łatini, Vmbri, Aufones; G multi alij, Tyrrheni à Grecis voca

bantur. . . . . - - - • •

IX., Alcuni Vmbrigente Italica,amiei degli Etru

: /gi; babitarono in lor compagnia nella Campania

: , Felice; qualiðnatiuià/franieri d'Italia bauendov

**** : mandate dalle loro dodici città di Etruria altret-:

: stante colonie nelle regioni intorno il fume Pà, ne

zº mandarono dodici altre mella medzáma Campa-“

s miastb'abbracciò à quel tempo anche la Campania

“ “ “ antica, dose poiáricouerarono gli Etrusti del Pò, .

fuggendo de'Galli. - - . .“

* - * * |- - - - - - - : : :i ;

gravmbri, Dopo vno intoppo neincontrianovn altro che ci viene

che cºn in oppoſto da quel medeſimo Plinio Secondo,del quale hab

:: raston biamo detto,ch'egli in queſto Diſcorſo al pari di Strabone,

:##::: &più di ogni altroci farebbe ſtato ſicura guida, Hoc quo

:::::::: que certamen humane voluptatis(come di ſuo parere fi è re

zania, gent, plicato più volte) tenuere Ofti,Greci, Vmbri, Tufti,Campani.

:Italia an Mà quali Vmbri furono queſti? Dell'antichità di quella »

“"F** gente creduta,non effer pálfata in italia da altri luoghi,par:

lò lo ſtello autore nel cap. 14 del rib.3.dicendo,che Vmbro

-

тир:
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rungës,antiquiffima Italie existimatur,ut quos 0'f6eiave a Gre

cisputent di:řós, quòd inundatione terrarum imbribus ſuper

fuiſſent, Effi primieramente (ſe ne difle il vero il medefimo che alpriseg

Plinio nel cap. 5. del fudetto libro) habitarono le contrade, e:età

cheal fine furono degli Etruſci. Etruria eſt (queſte fono le »: ്.

fue parole) abamne Macra: ipfa mutatisfepè nominibus. Vn- #::::::::

bros inde exegere antiquitùs Pelafgi: hos Lydià quorum Rege dagl, gris.

Tyrrheni,mox à ſacrifico ritulingna Grecorű Tufgifunt cogno: /; paſid net:

minati.Nel qual tếpo douettero effer pastati ne luoghi di là "***"a

del fiume Teuere,& del monte Apennino verfoil mare Ha:

driatico,frà. Rauenna, & il fiume Efi, a'quali dallor nome »

rimaſe quello di Vmbria º delche non è diſparer veruno frà

gli antichi autori. Hebbero tuttauia poi, lunghe guerr

con gli Etruſci, accennateci da Strabone nel lib. 5. il qua

diste,che Vmbriset Tyrrheni antequàm Romanorum austafuit

potentia,dià de principatu inter fe contenderunt; cumque Tiberi

fluuio diuiderenturfacile vltro citroque bellum inferebant. Màിക്

dellorodominio nella Campania qual altro antico ſcritto- ::::::::

re fappiamo ch'habbia parlato giamai?Sanè(diffe il Cluue- no, chefurs

rio nel c4 del lib. 2. dell'Italia)nec alius quiſquam hoc de Wm-negramai

bris traditaustor;nec ego diſpicere queo,qua ratione,aut quibus :4*"*****
temporibus Campanie inuesti fuerint, prefertim poſt Græcas; gione.

etenim Tufci claſſibus, quibus valebant, hanc oram quondam

occupauerunt; quapropter hoc quoque haud perinde diligeņterà

Plinio adnotatum crediderivt.Hoggi inuero vn tal detto non

fi legge in altro autore; &io confentirei à queſta cenſura . , ' , ,

delČiuuerio, feil freſco effempio de Pelafgi, da lui fuori Il cluserie

della teltimoniāza di Conone, & di Dionigi Halicarnafeo, así:" .

eſcluſi dalla medefima noſtra Campania, non mai infeguaf: -?

fe, ch'egli douea effer più ritenuto nel riprender gli antichi. , : .

Fù difcorde Plinio, & con lui Strabone dal fudetto Dionigi . . . . .

intorno a'noltri Pelafgi, da effi non mentouati, che nel re- , , ,

fto non paiono frà loro nulla più concordi: l'vn mentouan

do, & l'altro tacendo queſti Campani Vmbri; mà s'io non

erro poſlonotutti e tre concordarſi quì affaibene,facendo-, , , , - *

ci ſtrada il medefimo Dionigi. Egli nel lib.7.racconta,che Peſsº ha:

Jeragefima,& quarta Olympiade (ciò è nell'anno 229, della ,: ::

fondatione di Roma)árebonte Athenis Miltiade,cumas,Gre-:
cam vrbemin Opicissab Eretrienſibus, & Chalcidenſibus condi- Etrafci,

IX. |- tam, -

|

.:: -

- - - - ----
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tam, Etrafei,qui Ioniumfinum habitabant, indeà Gallis tempos.

ris progreſſu pulſi, & vnd cum illis Kmhrisch: Daunii,& multi

*v' \" alij barbari, euertere funt comati; cum nullam aliam iuſtam odij

* . : causä,quàm ipſam vrbis felicitatem afferrepoffent. Cume enim:

* , , , , ; illis temporibustota Italia celebres erant oli diuitias, & poten

»...' , s tiam,& alia bona,quòd totius Campaniagrifertiliſſimam partë

: poſſiderent; ø opportuniſſimos circa Mifnum portus haberent.

, : Glivinbri&gti Etruſcì per altro frà loro emuli,& inimici,

*** ' come fi è intefo non è molto da Strabone, & egualmentes

trauagliatida'Gallisi quali haueano difcacciati i medeſimi

Etruſci dalle contrade del Pò,delche ci è autore, pertacer

ne ogni altro, lo ſtello Geografo, che fi recherà alquanta,

appreſſo : qual marauiglia farebbe, che diuenuti amici per:

/ le comuni feiagure& ritenendo alcun luogo della Campa--

plinio see, nia hauefier congiuntele armiallaruina de'Gumani? Cer:

3:,ặi: tamente fonda tutti accettati gli Etruſcifrà'noſtri antichi

frato, & c5 popoli& àquella voltaeffendo rimali perditori, non ceſsò.

::dºto $5 la guerra, finche non dopo molti altri anni ottenner.Cu

్మ 忠 ma.Aqueſto fine Plinio mentouò glivmbri dopo i Greci:

§:ss: & gli tacque Strabone ; dal quale furono confufi con gli

* Etrafci, primieri autori di quella guerra, che douettero.

hauerui anche inuitati i Dauni,& gli altri di nomi ignoti:

& conuenne,che l’vnogti haueffe deſcritti prima de'mede--

fimi Etruſci, pernon diuider poiqueſti, come ancor fece a

l'altro, da’ Campanis: *- ·

ariaAirpe, , Antichiffimi, & natini d'Italia fe furono gli Etruſci, an--
er dell'anti che detti Tufti da Latini,& da Greci dal Greco nome delle

::::::::: torri, da effritrouare, appellati Tirreni; hauerebber pre--

:: cednto i tempi della guerra Trojan,ಶಿ potriamo direcher

::::::::::: per quel tempo ancora ottệnerole città giade'Pelafgi dilà.

fecero natui del fame Volturno, ilche in opinione di Dionigi Halicar

ºftaha. näfeo riferita nel ragionamēto degli fteffi Pelafgi, cammi

narebbe bene. Mà fe dar vorremofede à coloro , che fu

rono di vn numero grande,& gli ftitnarono di origine.Lidi»,

Altri più co- conuerrà riputargli molto più moderni, estendo ſtato lor.

:::::::. duce Tirremonipote di Hercolecome parimente fi è intefo ,

:: à đietro. Di queſta fentenza,molto ben conoſciuta da Dio

ċi nigi, mà di termo propofito rifiutata furono Herodoto nell,,امأو

«« minºre: lib. 1, Straserie nel lib. 5, il nostro Velleio nel lib. 1, Pliuio,

Ses
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secondo nel cap.6.del lib.3.Valerio Matrimo nel capídel.

lib. 2, Giuſtino nellib. zo. Appiano Aleilandrino nel libra

della Guerra Cartaginele : & Per tacerae yn altro gran nu;

mero,Virgilio nellib.2. dell'Encide:&ncl libro ottauo Nê ve ºf aip:

di ſe ſteffi i medelimi Etruſcicredettero diuerſamente da fest habber

costoro,come può ſcorgerfi dai Priuilegio,che nella conte: ::::: /* epis

fa delle città dell'Afià dello alzar vn tempio ad Auguſto "" -

fecero à’Sardiani appresto Tacito nel lib. 4. degli Annali. . .

:Dell’antichità, di lor creduta da Dionigi, non di molto e 4in li *

minorquella,che ne pếfarono:Hellanico,& Mirfilo Lesbio, ::::..::

riferiti dalloftestoautore,i quali, benche in diuetſo modo, iafgi in ä.

non gli diſtinfero da'Pelafgi:come all'incontro altri, ſimi--uerst zwaai.

mente da Dionigi mentouăriiquali differo,che illor dace

fà Tirreno,figliuolo di Telefonon gli fecero più antichi,nę

del fudetto Tirreno Lido, nè della ſudetta guerra Troiana,

Ben parmi,che Liuio,qualunque opinione egli hauelfe ha

suuta della ſtirpe loro, gli ſtimò più antichi de' tempi di Bt alcunian

Eneaspofciache nel lib.i.diffe,che Turno & i fuoi Rutoli,da :"

lui fuperati nella prima battaglia, distrebns, adfiorentes::
:Erruforum opes, Mezentiumqueeorum regem confugiunt, qui n' a. cae

Cereopulentotùnopido,imperitabat.Etappresto. Tanta opibus Troiani."

.Etruria erat, vtiam non terras folum ; ſed mare etiam perto

tam Italie longitudinem ab Alpibus ad Fretum Siculuinfama

nominis fuřimpleffet... . ‘ , , , \\ -. - - - , -

*Fừiorper ogni maniera da tutti perprimafede attribui- Le primefe

ta l'Etruria, la qual nő fi dubbita,che fu quella regione,che #:###ëtea
bagnata dal mare Inferiore, perueniua dalla Liguria, & dal,து:fentee

fiume Macra finalTeuere,dałquale nó molto lontana fù la%:::::: -

fadetta città, chiamata Ceri, in cui l’Etruſco Mezentio re-i Etruria.

gnaua. Di Tirrenolor đuçe raccontò Strabone nel lib:5,che

cum in Italiam veniſſet, regionem à fuo nomine Tyrrheniam |

niiningauit, & duodecim vrbes condidit. Dionigi Halicarna- ノ

feơ,ił醬 , già dichiarata, ren

dendoneſ lib. 1: la ragione, ende fufferchiamati Etrafai,

feristestpfos à regionesinqua olim habitarunt, que Etruriavo:

catur, Btraftos appellatos. Et di questa lorprima fede,comel, Dalla quale

hồ detto, estendo ſtata frà gli antichî afai comune opinio. :::|:::"

ne furono ancor tutti di accordo che dalla medefima Etru. ::::::::
AriaPఱ్ఱం di là dell'Apennino verfo ilmare هنوييوېهسهب del Rò.

!que,یماگةمهم

*
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quelii Etráfci;che vi ottennero le contrade appreſſo il fiume

Pòfin che ne furono dífcacciati da' Galli. In queſto fenti

mento ſcriste Plutarco hella Vita di Camillo,che Galli pri

г, - - то ітрени гогат occupant regionem,quam Tufti ab Alpibus ad

" , Superum, Inferumque mare pertinentem, quondam tenueritat,

Plutarco , Etlo ſtello füpiù chiaramente affermato da Strabone, che

Strabºne-, fi recherà alquanto appreſſo, & da alcuni altri, riferiti das

::Diodorosiciliano lecủi parole nellib. 14:inlatitiofonque
cil. Liuio,& : - - - * ,

š:ru::::: fte. Eodem tempore,quo Rhegium Dionyſius (il noto Tiranne

cordi. , di Siracuſa) maximè obſidebat, Galli Tranſalpina locainbahi

-a : : tantes peranguſta,magnis copijsegreſſi,mediam Apennini mõtis,

* º *s* et Alpium regionem,eiestis,qui tàmillic habitabant,Tyrrhewis,

occupauerunt. Hos quidam aiunt,ex duodecim Tyrrhenie opidis, |

eò migraffe. Liuio più manifeſtamente ditutti,& con maga

gior fermezza parlando nel lib. 5. delle medefime doppie a

habitationi degli Etruſci,chiamò quelle dell'Etruriale pri

* * * - medicendo,che Tufcorumante Romanum imperium latèster

', ' , råmarique opes patuere. Mari Supero,Inferoque, quibus Italia.

« ...: , , infuls modo cingitur; quantum potuerintinomina funt argument

, " : to, quòdalterum Tufcum, communivocabulo gentis, alterurs.

, : ; Adriaticum mare, ab AdriaTufcorum colonia,vocauere Italica

gentes. Greci eadem, Fyrrhenumsatque Adriaticum vocant. Ii

in utrumquemare vergentes incoluere vrbibus duodenis terras,

|- priùs cis Apenninum,ad Inferum mare: postea trăs.Apenninum,

: " tatidem,quot capita originis erant coloniis miſſis, que trans Pa--

', : , , , dum omnia loca,excepto Venetorumangale,qui finum circumro:

: ' lunt maris,zfq; ad Alpes tenuere:Fin quà Liuios&frà queſti fi:

"... ... : graui autori potrà anche hauer conueneaol luogo Seruio ».

. . .: il quale ſopraqueiverſi di Virgitig nel libio dell'Eneidesin

- cuiquel poeta introdufie le città dell'Etruria à porgerfoc

:. . . corſo ad Enea cótro Mezentio& fra este nominò Mantouas,

i "L. ch'era di quelle del Pò,tacendo i nomi delle altte,fè queſtas

chioſa. Virgilius miſcet nouamé veterem Etruriam, vtvtri

«fque principatum patrie fuæ adſignet, cùm alioquin Mantuaad,

|- hæc auxilia pertinere non debeat; quòd.AEneas nulla à Tranſpa

' : „ “, danis auxilia postulauerit, cum omnis exercitus aduerfus Me

:,: º xentium vno lorº conſiderit; &propterea puteturpoeta infar

· * *orem patria fue hoc locutus, vt de hac fola traná Padumprò

, - - đßnea aduersii Mezentium auxilia faciat veniffe, est quòd mee:

рори:

- -

- - - - -

1:
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populorum nomina,nec Lucumonum retulerit. Così Seruio: nè che fà la-3

è verun dubbio,ch'egli fecondo l'ordine del ſuo iteíſo dire, "º"E"

intefe per nuoua Etrúria la Traſpadana; delche non parmi, "

che ne più concordi, nè più graui, nè più antichi autori fi

poffano defiderare.Mà il Cluuerio,che fi pur feguace della

opinione di Dionigi, hauendo riputati gli Etruſcinatiui

d'Italia, fi allontanò poi dalla medefima ſua guida, & da-> Må alcun :

ogai altro autore, & gli credette habitatori prima delle fu- mºdern,

dette contrade intorno il Pò, di là dell'Apennino, à lato al ſcrittore As

mare Superiore & dopo alcun tempo di queſte di quà, per :::::ſº it

recarci,forfe,ad emulatione del medefimo Dionigi queſta “”“”“

notitia fingolare.In riftretto il fuo argométo è queſto;per

cioche Herodoto, Marciano Heracleota, Plinio Secôdo,&

effo Dionigi,che riferì l'altrui sãtéza,differo,che gli Etruſci -

ricrouarono nell’Etruria gli Vmbri ; talche effendo stati ! »

originali d'Italia, non furono quelle dell' Etruria le lor pri- - -

me fedi. Furono(foggiunge)ben quelle intorno il Pò, don

de, è accettatiffima hiſtoria, che gli difcacciarono i Galli.

Io contro fi grande huomo non deuo effer molto feuero Recºndone

cenſore, talche laſciando ogni altra cofa, gli ricorderò fol :{allace4
queſto che chiunque diffe, efferfi dagli Etrúfciritrouatigli " туente;

Vmbri nell'Etruria, diffe ancora, ch’effi non erano natiui *

d'Italia;& che Dionigi,il quale non gli riputò foraftieri,nő

li conobbe in altro luogo, che nell'Etruria, come fi può : -

corgere dalle fue parole,recate non è molto; il quale in tut

to quel ragionamentò della loro origine,& antichità, non

mentouò giamai il Pò , nè le fue contrade. Fallace confe- il Cluuaris

guenza adunque fù queſta del Cluuerio, la quale egli volle rifiutato,

trarre dalle premeffe, come dicono i Loici, di varia ſuppo- * ,

fitione. Mà di gratia offeruifi il tempo,nel quale i Gallien- ##she:;
trarono la prima volta in Italia, & più manifeſtamente ci : de'

anuederemo, fe poffa effer vero, ch’all'hora i Tuſcida effi然岑

fuggëdo pastarono nell’Etruria • Ducentis quippe annis ante foi fás áire

(diffeLiuio nel 1.5.)quàm Cluſiun oppugnarent, vrbemq; Ro

mam caperent (ilche auuenne nel fuo anno 363) in Italiam

Galli tranſcenderunt;nec cum his primùm Etruſcorum(intende

de Chiufini, Etruſci della notiffima Etruria) fedmulto ante

cum ijs, qui inter Apenninum,Alpeſque incolebant, f.epè exerci

tus Gallici pugnauere.Per queſta maniera effendo i Gallien- . . .
Х. M m m m trati
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strati in Italia intorno gli anni 163. di Roma, regnando il

*:' : ' Romano Re Tarºttinio Priſco, come lo fteffo autore poi

* foggiunfe efpreliauiente, effer douette quel paſſaggio degli

Etruſci da' luoghi del Pò nell'Etruria ne proífimi anni fe

gt:enti. Horcht si: ito non polla eller vero, fi fa manifeſto.

per le varie facẽde che prima dell'età di quel Rè hebbero à

.,.,,..., trattar i Romani co vicinitiimi Etruſci,delle cui città par

,, ... lando il medefimo Liuio nel lib. I. & Dionigi Halicarnafeo

. nel lib. 3, non dimoſtrarono, che fuller nuouamente ſtate »

' ’ , fondate. Anzi lo ſtesto Rè Tarquinio non nacque egli nella

* città, appellata col fuo nome nell'Etruria, & a gli Etruſci

prima del nafcer fuo attribuita ? Queſto è affai certo : & io

lafcio molte cofe,che potrei opporre al Cluuerio,ch'habbia

Diodoro Si contradetto à fe fteflo in più maniere. Mà non laſcerò di

e+ & *" auuertire, che Diodoro Siciliano, & Plutarco, recati à die

:**"* trotrynºdel tempo l'altro delle regionitolis da Galià gli=T- Etruſci,forſe troppo compendioſamente parlando, non ci

efpofero il vero; percioche la prefa di Roma, & non già il

primo lor paſſaggio nell'Italia,auuenne nel tempo nel qua

le dal Siracufano Dionigi era Regio affediata,ne l'antica-o.

original Etruria effi occuparono giamai.

colere,ebe ri . Hof effendofi dichiarato il tempo dell’vfcita degli Etru

putarono gli fei dalle regioni del Pò,& nulla potendofi fapere,quando vi.

Atr"#!"º" entraronỏ,nè men fi hà del tempo del lor paffaggio nella--

..: noftra Campania veruna notitia migliore. Se å Dionigi

::::::::::, Halicarnafco noi vorremo dar fede, facilcofae, che qui di

disraenei morauano co Pelafgi prima della Guerra Troiana; delche

la campania fia pur quel che piu vero paia,ad effi fù attribuitala ſigno

::::::" ria di queſta regione da Plinio Secondo,& da Strabone do

asia". po i Grecì, che edificata hauean Cuma nell'anno 131. del

. , , , , ia medefima guerra,come fi è detto à dietro; laonde i loro

Mdakan: progreſſi conuengon ne tempi feguenti collocarfi. Le paro:

'!:燃 Îe dí Strabone fono ſtate recate al principio di qucito 9:

歌Y” ::: feorfo & quelle di Plinio non è ancor molto.Ma parcha lº

5. a je ºbe ſteſſo Geógrafo,fecõdo quella ſua opinione,che gli Etruſci

ci u dnerº furono Lidi, & ch’effendo ſtati condotti daTirreno , non •
da磐 utl pregédettero gli anuenimenti di Troianon ambiguamente

:::: ήί", dichiarò che molti ſecoli appresto, & all'hora che fuggiro

fuggendo º no da Galli peruennero nelle noſtre contrade; percioche »

sa Galli, |- * * * * HBO

-- X » :
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mostrò di accettare il racconto di coloro,i quali diceuano,

che dominando effi queſtiluoghi,ne furọno priuari da San

niti nello ftesto modo, nel quale dalle regioni del Pò erano

ſtati difcacciati da Galli.Cumper luxuriam ad molliciem fefe

tranſdidiſſent,ſicut & regione ad Padum ſita pulſi fuerunt; ita ,

Samnitibus Campania ceſſiſſe. Habbiamo per queſta maniera ºsas.

il certo tempo dellor paffaggio à noi, non cliendo prece- , : -

duta quella lor fuga al regnar di Tarquinio Prifco in Ro- * *

ma;& il Clunerio fi perfuaſe, che i medelimi Etruſci del Pở |

furono quelli, che con gli Vmbri, & co Dauni alfalirono i

Cumani nella Olimpiade 64; come racconta Dionigi Ha-..., s a :

licarnafeo nel lib.7.che ſi è riferito non molto a dietrỏ. Dio- , , , , ,

nyfiuslib.VII.testis eft(diffe egli nel cap. 22.del lib. 1) Etruf- : ** :

cos Padi oſtia adhuc tenuiſſe, atque inde cum Vmbris finitimis * ;

fisis, dextram Padi ripam apud Rauennam vrbem accolentibus, - * ***

Dauniiſque,& alijs Superimaris accolis barbaris,aduerfus Cu

mas, Inferimaris urbem,expeditionem feciſſe Olympiade LXIV..

Secondo i tempi, queſto rifcontro caderebbe bene . Mà al º fuissen

parer mio, Strabone volle in quel dire dichiararci, come. ::::: /*
- - - * - - - - - quests.

pervna fomiglianzà,fol queſto,che non fu diuerſa la diſgra

tia degli Etruſci della Campania da quella degli Etruſci

del Pò;& Dionigi intefe,che quelli del Pò n'eran partiti in

alcun tempo prima,che hauefiercó quello sforzo così gran- Strabon, s.

de impugnati í Cumani.Scorger potraffi,che pur queſta fù & ö: gå

ła mente dell’vno,& dell'altro autorę dalle lor parợle. Cum Hal illuftra

Tyrrheni (diffe altra volta il Geografo) in barbaros circa Pa- :#luus

dăm habitantes (contro gli antichiffimi Italiani diguel pae-:"*"**

fe)exercitum miffèht(quando vi mandarono la prima volta e . . .

le lero colonie) ac re benè gesta, ob luxuriam mox vice verfa

eiicerentur(da’Galli)Vmbri bellum ijs fecerunt, qui Tyrrhenos : e

expulerant. Le parole di Dionigi in latino fon queſte.Cumas - ' ’

Etruſci, qui circa Ioniumfinum habitabant, inde à Gallis tem- , ' , .

poris progreſſu pulſi, er vnà cam illis Vmbri, & Daunij, & * , , ,

multi ali barbari euertere funt conati. La necefficà de pro- : -ss

cacciarfi nuoue fedi, poiche non hauean faputo ben difen- : * · ·

derfi le loro, nõ ben fi accompagna con quel che foggiun- .

fe lo ftesto autore. Cum nullam aliam iustam odij caufam,quàm . . .

ipſam vrbis felicitatem, affèrre poffent. Nè fin dalle vltime » . . .

Parti d'Italiafol per gara,& per inuidia di dominio pardo
- M m m m 2 uerfi
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uerfi credere, ch'haueller mosta guerra à'lontaniffimi Cu

mani : nè che gli altri, che ftauan bene nelle lor cafe, fuffer

, douuti commuouerfi à prender quella guerra per iftigatio

Fet ºndº f: ne di gente fuggitiua.Più vero può parer queſto,che quelli

:::::::: Etruſ: quaid:e:Pipina: habita:sou: çampa
-nia,effendo emuli de Greci: &hauendo accolti i loropa:;2ްބޫޖ,ޯޒޯޑެޑ

preſofia forº renti,fuggiti da Galli, & rinforzati di nuoua gente,hauef

steſa zente; fer tentato con l'aiuto anche degli Vmbri, de Dauni,& de

:: ಸಿ: #:: gli altri distruggerli affatto, per la qual cagione Dionigi
f “ fece di quella imprefa gli Etruſcii principali autori.Certă

Fis da'ses- métenő è caduto à meprima di tutti nell'animo,di creder

piese press- gli dimorati nella Cápania in tempi così alti, ellendo ſtati

detters la-º del medefimo parere alcuni autori antichi, riferiti, nè già

f:::::::"*" rifiutati,dal nostro Velleio nel lib. 1; i quali diceuano,à Tu
di Reям, fcis Capuam, Nolamque conditami ante annos fere DCCCXXX

dell'anno,in cui effo Velleiofcriueua, ch'era quello del con

. folato di Marco Vinicio Quartino, & di Caio Castio Lon

gino ciò è il 31. di Criſto, & il 782. di Roma. Talche gli

Ētrufci, ò fi dicano Tufci, non folamente prima dell'età di

Tarquinio Prifco,che fù il quinto Rè de'Romani, & prima

dell'età,in cui i Galli efsãdo entrati la prima volta in Italia,

& hauendo fatto acquiſto delle contrade del Pò,ne caccia

rono quelli Etruſci,che vi dimorauano; mà ancor prima »

della fondatione di Romaintorno à 5o. anni,erangià nella.

|- º noſtra Campania arriuati. Dal qual creder mio(così gran

--. . . de è la forza del vero) non fù del tutto alieno il medefimo

ilទ្វ Cluuerio,hauendo detta nel cap.1. dellib.4:pur dell’Italia,

醬 che quando i Tufciastalirono i Cumani nella Olimpiade »

, 64, tùm fortaffè Capuam habuere. |

fe Liuio,nè egli prefeşnè ci fè alcuno inganno,all'horفli, MهعEram

Hurufe del. che affermò nel lib.1;come fi è riferito anche à dietro, che

"#reria-, fin da tempi di Enea tanta opibus Etruria erat, vt iam non

:: terras ſolùm, ſed mare etiam per totam Italiæ longitudinem ab

gag::.a Alpibus ad Fretum Siculumfana nominis fui impleft:douet

aarono te lo ter certamente gli Etrufci dell'Etruria hauer mandate le lo

rº, fºlºgie-, ro colonie egualmente ne luoghi del Pò, che nella Cam

:* : Pania,non di pochi anni, mà di molti, prima della fonda

3. h” :: tione di Roma; percioche dee crederfi, che mentre le lor

&ampania, cofe cran tuttauia in alto stato, fecero acquiſto de luoghi

fudet

- . "

|
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fudetti,ch'eran frà loro,non che dalla medefima Etruria af

fai lontani constat(diffe Seruio fopra il lib.z. della Georgi

ca di Virgilio) Tuſcos vſque ad Fretum Siculum omnis poſſè

diffe. Et fopra il librio dell'Eneide.Tuſcos omnem penè Italiä

fubiugaffe,manifeſtum eſt. Ilche effendo così certo potrà effer che feelſer,

certo ancor queſto, che per leloro colonie fcelfero di tutta di tutti i mi

l'Italia le più nobili,& le più feçõde regioni;percioche del-4".

-la fecondità,& nobiltà della Cápania fi è in vno intiero Di

fcorſo compitamenteragionato; & di non minori lodi de'

campi del fò ancor fi han grauistimi antichi autori. Da »

Polibio furono appellati nel lib.2, omnium, qui tota Europa . . .

nobis cogniti funt, longèpraßentiſſimi rebus vniuerfis : latèque :

- patentes. Et Plutarco nella Vita di Mario diffe di vn groffiſ

fimo numero di Teutoni, & di Cimbri, che effendo vfciti

da loro paeft, agros querebant, qui tantam multitudinem ale

rent,et opida,quibus fedes ponerent,ac vitam agerent;ficut olim . . . .

Gallos, acceperant,uberrimum agrum Italie, expulſis Tuſcis,oc

cupauiſſe. Mandarono adunque gli Etruſci le loro colonie »

neºfudetti luoghi del Pò,& della Campania, ò pure queſti,

& quelli da alcuni della loro gente per fe fteífi furono oc

cupati neltempo della Italica lor monarchia.Et cõfermar- wè ; tempi,

fi ciò parmi con gran chiarezza dal ragionamento del me- ma i gefiÁ

defimo Polibio, il quale dopo hauer deſcritti quei luoghi ::::::: *:

del Pò,feguì à dire in tal modo.Igitur planitiem iftam tenue-::::
re quondam Etrufi, cum quidem & campos circà Capuam, & ്i് lorø Af:

Nolam, Phlegræos quondam distos, poſſidentes, quòd multorum gnorie. . .

prauis conatibus obſiarent,exterisinnotuerunt,magnamque epi

mionem virtutis apud eos funt confequuti. Idcircò qui biflorias

legunt de Tyrrhenorum dynaſtijs , & varijs dominatibus, eas

eportet,non adillam ditionem,quam nunc obtinent,refèrre(ciò è

aila primiera Etruria, come vedefi hauer fatto Liuio nel

lib.5. ben due volte,la cui emulatione con Polibio è ſtata »

da me notata altroue) verùm ad campos, de quibus verba fe

cimus,3 opes,quas ex eis locis colligebant. Talche fi han bene Benche ins

à diſtinguere i fatti, non già i tempi degli Etruſci delle fu- Ari Etrufi

dette regioni : quantunque io non deuo diffimulare, che, "º" ";"
rf, ?”秀 ſp

Polibio attribuendo à queſtidella Campania i campi No. :,:.,,
Iani per quel tempo , nel quale quelli del Pò tuttauia rite- , luegbi

neuanoi campi loro:può hauerci detto quel che compita- d' Eumani.

YᎽ, Jn en TC
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mente farebbe concordeal racconto,che fi è fatto,che i Cu

mani Calcidest primaidi effi haueano ottenuta Nola, &

quel tratto intiero:mà s'egli per queſti altri campi intorno

Čapua intefe inſieme il peculiar campo Flegreo, che fùil

Cumano,come potrebbe hauer fatto per quella mia offer

uatione, ch’altre volte hô dichiarata:hauerebbe riftrettiin

vn tempofolo i progreffi degli Etruſci contro de Cumani

affai fuori del vero; percioche l'acquitto,che fecero di Cu

'ma,feguì al più pretto nell'anno 325. di Roma. :

çı; gtrurci Alla fudetta larga fignoria della comun gente Etruſcals

della Caw- rimirando Seruio, difie : Tuſcot vfque ad Fretum Siculum

pania Felse omnia poſſèdiffe;rnà per lo infegnamento di Polibio dee cre

::::::: derfi,che queſta parte d'Italia verfo il Faro fù propriamé

:::::::::. te de noſtri Etruſci Campani; benche effi di là deſfiume:

cz, dettafsi Sarno,& del Promontorio di Sorrento,noti confini da quel

Picentini, lato della Campania Felice, non peruennero in via di Stra

bone oltre il fiume Silaro, il qual perciò fù detto da quel

a Geografo diuider la Lucania dalla Campania antica che

蠶: fù poi lor tolta prima di ogni altro luogo da Sanniti; doue

:"Finſ al fine i Romani collocarono i Piceni, iui appellati Piceh

Šes. rifcon tini,come nel primo Diſcorſo fi è dichiarato. Dominaro

εταιο, no i noſtri Etruſci quella antica Campania, chiamata à

|-
queſto modo per efferfi anticamente difufata, & vi edifica

, , , , rono àlato al mare Marcina,delche diủifamente habbiamo

* : autori Plinio Secondo,& il medefimo Strabone.A Surrento

|- (diffe Plinio nel cap.5.del lib.3.)ad Filarum amnem triginta

millia paſſuum ager Picentinus fuit: Tuforumtemplo Iunonis

Argiue.ſub 1afone condito,infignis. Et quel Geografo nel fine

dei lib. 5. Inter Siremufas (che fono alcune iſolette dallato

Meridionale del Promontorio di Sörrento) G Poſidoniam

(città estilita, chiamata anche Peſto, nella bocca del Silaro

fudetto) Marcina eſt,à Tyrrhenis condita, à Samnitibus babitá

ta ; delĉhe fi ragionerà al fuo luogo , Conueneuolmente.»

adunque dir potremo, che i fuggitiui Etruſci del Pò ricor

fero à noſtri, i quali, fe non mi fi conceda,che hauean già

fatto acquiſto della Campania antica, non può negarmifi,

ch'erano in molta proſperità, dominando, come ci efpoſe

Polibio,i campi intorno Capua,& intorno Nola.

• Et di tutto ciò douendo noi ftar alla fua fede,& à quella

- - - degli
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degli altri mentouati,non meno antichi,che graui autorij& Effendo fa

effendo ſtata manifeita fentenza di Liuio, che dodici furo- ****** -->

nole colonie degli Etruſci del Pò; percioche vi erano ſtate ::::::::
rmandate da altrettanti popoli degli Etruſci dell'Etruria-: i ::

Ij in vtrumque mare vergentes (dide egli) incoluere vrbibus rono altrer.

duodenis terras, priùs cis Apenninum,& Inferum mare: poſteà tante quelle

trans Apennintºn, totidem, quòt capita originis erant, colonijs鷺 *
miſſis: non ci haueranno ingannati coloro, i quali afferma- Jci del Pò.

rono appresto Strabone » che anche inoltri Etruſci habita- E, a, die „

rono qui in dodici città da lor medefimi fondate. Hos quum i. ºb.sv.

duodecim vrbes condidiffent, quæ cunfiarum quaſi caput effet, rog i litru

Capuam nuncupaffè. Alche alluder volle Plinio Secondo,fe fi ſei della ºd:

accetti la lettione di alcuni ſuoi Codici ſcritti à penna nel ::::::

cap. 5. del lib.3,doue nel catalogo delle città di Campania-, :::::::::

frà terra mentouò Capua in queſto modo.Intàs colonie.Ca- ad sjue»pie

pud ab XI campo dista. Et più ficuramente S.Paolino Nola- de lorº prº

no ne’feguenti verfi del Nat.3.di S.Felice. չոաո

»... - Et quà bis termas Campania læta per vrbes, , ,

» Ccù proprijs gaudet feſtis.-- . . . . . . . . . Plinio Sec.

benche egli non diqueſti tempi, mà de fuoi di grandein: ::::::
teruallo inferiori,ragionata.Mà Polibio,che ci ammoni,nó no Noi.rj.

douerfi attribuire à foli Etruſci dell'Etruria ciò che fotto ſcontrat,&

quelcomun nome li leggeua de loro fatti, & della lor po- illustrati,

tenza nelle hiſtorie più antiche;& che ne apparteneua gran

parte diuiſamente à quelli del Pò, & à queiti della Cámpa-,

aia,ci auuertiinſieme, che diuerfe furono le loro Republi

che,i getti delle qualissè non furono comuni,në men pote

rono esterne comuni le deliberationi. Del general coſtume

delle géti,che paffando à nuoue fedi hauetlerritenuti i loro

vſi, & le loro leggi natiue, & haueffer formate le lor nur ue

città, quati ad vha perfetta imagine di quelle,ch hauean la

fciate è così nelle antiche hittorie manifeito,che folamente

poifono dubbifarne coloro, i quali dalla lor lettione fian

fempre ſtati affatto alieni;&ipiu periti,& più fauij di que

ite cofe,non hebber più faldo argomento à ben conoſcere » Alcuni

le loro ſucceſſioni . Ma il Cluuerio nel cap. 1. dellib.2.del- teri:ori:P

l’Italia facilmente ripreude di negligenza i fudetti autori,蠶

quandò ignorarunt (queſte fono le fue parole) duodecim Tyr- i:ini:

*bene "principatus principeſque vrbes non in hac Campania rifiutate,

,fuiſſeراکهI
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fuiſſe fed in Etruria inter Arnam,Tiberimque amnes, ở mare

Inferum La qual ſua fentéza,forfe,nacque da quell'altra pur

fua, che gli auuenimenti,i quali non fiano ſtati diffimili,non

furono più che vn folo, per la qual maniera ſtimò vn folo

anche Euandro& Enea-Io non prenderò à parlar di quelta

Pe 4u2", fua regola,mà riſtringendomi al cafo noſtroparmi,che per

cºn grande queſta fua opinione fi hauerebbe à dire , che nè men gli
inév/fanx z–º - - - - - v v - - -

:,: Etruſci hebber dodici città nel Pò,à quali egli non le nie

aerwo afer ga: benche con molta ſtranezza vuole, che quel modo di

m2, tº negº Republica nolportarono feco gli Etruſcisi quali in fua opi

::::: nione paffarono dal Pò nell'Etruria;mà che l'apprefero nel

#,: la ſtellà Etruria da Pelagi apprelio de qualifi eran ricoue

kostung. rati fuggendo da Galli; per la qual maniera negò ancora »

à Dionigi Halicarnäfeo,che quellagente era già eftinta più

di6oo.anni prima,& fin da'tempi de'Troiani,nó ricuſando,

- , che gli Etruſci,& i Pelafgi,nationi diuerfe:quelli nelle con

trade del Pò, queſti nell'Etruria,haueffer hauuto vn mede

fimo coſtume,da lui negato à noitri Etruſci,che à di quelli

medefimi del Pò,come à lui piace, ò di醬 dell'Etruriz,

come ci infegnarono gli antichi autori, furon certamente »

Il Cluueriº prole.Le fue parolefon queſte. Hi igitur antique illius Etru

º *rie Circumpadane fuerefines. Hoc terrarum fpacio iam inde

* antiquiffimis temporibus duodecim eos constituiſſe interfe Dy

naſtias, ex quibus poſteain nouam inter Apenninum, cr mare

Inferum Etruriam totidem colonias deduxerint, cùm Liuius, ac

Plutarchus, tùm Polybius teſtatur. Et appresto. Nihil igitur

certius, quàm difforum Pelaſgoram T.yrrhenorum partem du

cem habuiſſe nomine Tarchonen (riputò egli Tirreni i Pelaf.

gi, & ch’effendo prima Pallati dalla Tedaglia nella Lidia,,

peruēnero poidalla Lidia nell'Italia & TirrĘnigli Etruſci;
chiamati à quel modo in via di Dionigi dalle Tirfi; ciò è,

dalle torri) eumque posteriorem iſtam inter Apenninum, Tibe

rimque,& mare InferumEtruriam pulſis indepristis cultoribus

Vmbris,in duodecim pºpulos distinxiffè Così il Cluuerio,facen

do come vn Centone de detti degli antichi hiſtorici,& có

chiudendone racconti diuerſi da loro , ilche ben fuol farfi

quali da ſcherzo de verfi altrui,mà non già da fenno delle »

aitrui opinioni. Co! numero duodenario, non sò per qual

occulto miſtero, per feruirmi delle parole di Varrone nel

|- lib.

•

, -
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lib.4 della Lingua Latina,multa antiqui finiebant. Et Dio- Mi fa purs

doro Siciliano appreſſo Fotio nel Cod. 244. della Bibliote- ::"ºr".

ça,fi perfuafe, che Mosè diftinfeil popolo Hebreo in dodi- .::ޭއޭޑ:ޭޒ

ci Tribu perhauer riputato quelnumero perfettiffimo.Tal- ést: is

che gli Etruſci Campani poffono crederfi, che per proprio di moltestis

coſtume della lorgēte,ò almieno,che feguendo la opinione ***

comune,diſtingueffero la loro Republica in dodici città, |

òci piaccia chiamarle popolationi. -

-

|-

*

. . . . . . . :i ; - |- *

X. CAPVA comunemente creduta città degli Etrafci,

fu la loro metropoli nella Campania Felice,ở nel

la Campania antica:eſendo,alparer di alcuni/Ba

ta da lor fondata alquanti anni prima,ebe Romolo.

haue/e edificata ROMA. " " " :
- -

-

- -
-

Della Republica degli Etruſci dilà dell'Apennino diede gli Etruſsi

Plinio Secondo il principato à Felfinefi, & di quella degli iſtituirono,

Etruſci dell'Etruria il CĪuuerio il diede à Vetuloniefi,& řa- 94f74 :

gionandone altra volta,il diede à Tarquiniefi; mà quei me- ::岔

defimi fudetti autori fecero della Republica degli Etruſci : fºnten

della Campania i primi i Capuani. Non mi farà graue ri- za derhan

eterne di nuouo le parole di Strabone. Hos quàm duodecim tiebi autori.

vrbes condidiſſent; que cunstarum velut caput effet, Capuam . . .

hücupaffè.Di ciò nổ fù,ch'io fappia,dubbitate giamai fiche ... . . .

i medefini Etruſci di Capua farẫno ſtatiquei Cäpani(dicõfi ... ...as .

latinamente i Capuani à queſto modo) i quali da Plinio frà . .--. . . .

gli altri popoli della Campania furono ſenza interualle

dopo i Tufci mentouati. Habbiamo teſtimonii di quefia-,

Prerogatiua di Capua altri autoriancora ; mà non è ben

certo,fe alcuni di effi intefero de'tempi,dequali hora trat

tiamo,efsĉdo manifeſto,che altri ciò differo parlãdo de'fe

coli feguenti:la qual diſtintione non conoſciuta da’moder

ni, non fù ne men notata nê da Strabone,nè da Plinio; la

onde parmi vedere frà quetta caligine; come ad vn barlu

me, altra ferie delle noſtre cofe, & affai diuerſa da quella_2,

che propoſtaci dagli autoriantichi, fîhà per molto vera_s.

Può attribuirfi à quei tempi degli Etruſci Capuani, che » Avfonio il

non haueano ancor prouata finiſtra fortuna, quelche Aufo- liiiiiato.

- N R n n Ո10
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- . . nio nel catalogo delle città diffe, non douerfi di Capuas,

«** t3CCIĆ, , ! ,

-: : » , Nec Capuam pelago,cultuque penuque potentem,

. . . . » ; Delitijs opibusfamaque priore filebo. |

At në fºea. Mà de tempi di più di vm fecólo più baffi, ciò è di quelli:

:::::" della feconda guerra Cartagineſe, quando le coſe diqueſta

della ്. città, diuenuta, fe à Liuio crederemo,molti anni prima de

aeraer - dititia de Romani , non eran più in quel grado antico, ra

Cartaginefe gionaua nel lib. 23. lofteffo autore. Introduífe egli il Roma

no confolęTerentio Varrone à riſponder à gli ambaſcia

dori Capuani dopo la giornata à Čanne ancorqueſte frà le

altre parolė. Triginta millia peditum,quatuor equitum arbi

tror,ex Campania vos fcripfiffe. Et non molto appreſlo fè che

Magone raccontando nel Senato Cartagineſe i progreffidi

Hannibale in Italia, haueffe detto, Capuam, quòd caput, non

|- Campanie modò: fedpoſt afflistam rem Romanam Cannenfipue

$:::: fºgna italiefit, Annibalije tradidiſſe.Et diquesta ſua vltima di

:::::..., gnità,& non già diquella prima,anché giudicarono, àpa

*Agriºri cit rermio,quelliantichi Romani, i quali apprefio Cicerone-º

ed del svos- nella Orat. 2. contro Rullo tresវ៉ា vrbes in terris omni

** ... bus,Carthaginem,Gorinthum, Capuam, ſtatuerunt poſſe imperij

grauitatem, ac nomen fuſtinere; percioche di quella loro ge

lofia, &emulatione.verfo de' Capuapi, di cui iui parlaua-,

Ci quell'Oratore non fi legge cofa verūna, chevada di pari.

con quei tempi più antichi. Et certamente Floro non dee

fcontratis interpretarfi in altra maniera, il quale à queſto dire di Ci

illuſtrati, cerone,&à quello di Liuio rimirando,accoppiò ambedue.»

le loro lodi in vna in quelle parole nel c. 16.del l. 1. mentre

ragionaua della Campania,& delle città fue. Vrbes ad mare:

Formie,Cume,Puteoli Neapolis, Herculaneum,Pompei, & ipſa

caput vrbium Capua,quondam inter tres maximas, Romă,Car

Benthe faſe thaginemque numerata. Strabone nel catalogo de'noftri po

::::::::: poli,dopo hauer parlato degli Etruſci di Capuafoggiunst»

::::::: che fu la Campania lortoltada Sannitia qualitarifolferº
fuó pria," i Romanifiche per queſta maniera nel tempo della fudetta

grado, 器 Cartaginefe queſta città nó era in quel grado,che le

ù attribuito da Liuio, da Cicerone, & da Floro : & nondi

meno quel fuo racconto, come dimoſtrerò non molto ap

prefio , e concorde à quel che il medefimo Liuio nel

- -

lib. .
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17:fcriste della ſudetta Capuana deditione.Plinio cóchiuſe traºani di

il fuo ne Campani, & tralafciò i Sanniti; forfe, percioche.ஃ:
non ottennero la Capuana Campania, hauendo anchetra- : ְי

laſciati i Romani, ch'eran già diuenuti fignori d'ogni luo- qua:

gonè biſognaua fardi effi ſpecialmentione;mà egli intan fords da-2

to cilaſciò ambiguidelfuo parere:fe la fignoria de Capua- fºstesto 24*

ni nella campania fuste paffataa Romaniperlaloroprima :::*
deditione, à tempo delle guerre ce' Sanniti, ò per la fecon- ఫీ: i

da à tempo dell'amicitia co' Cartagineſi, delle quali parlò : ambigus

Liuio,& fi tratterà diftefamente di qui à poco. Senza dub- fºnteazas

bio veruno fi auuide Giouiano Pontano, non poterfi nega

re à Liuio, che i Romani furono fignori della Campania » Laende altri

dopo i Capuani ; & fi auuide ancora, non poterfi negare à f::|:::"

Strabone, che appreſſo à Capuani la dominarono anche i: |

- - v. - - - - quella, prist
Sanniti;ficheန္တြီ porre accordo àquesta lite,diſtine :::::::2

il dominio de Capuani da quello degli Etruſci,non men di a gli "štrs

tempo, che di hereditaria fucceſſione, & con vn racconto fer questºſe

del tuttonuouo hauendo detto nel lib.6. dellaGuerra Na- ********

poletana, che offi Padiaccole, ø pulſi ipſi fuis opicos efedi-"

bus pepulere: hos deinde Cumani: foggiunſe, che omnem poſt Giouiano

eis agrum ademere Etruſci, ac variante fortuna, Samnites Etru- Pontanori.

|fcis; & ijs deinde agris Samnites hos eiecere Campani , qиотит йикаго. -

princeps fuit vrbs Capua: non mettendogli à contó, che i

Capuani non furono vn popolo frà quei Campani, fignori

della Campania,effendoſtati i medefini,che effi Campani,

& vnpopolo di quelli dodici degli Etrufci, & di loro il

саро.

Mà quì io veggio defiderarfi qualche notitia di quelle , |

, dodici città蠶នុ៎ះ quali រ៉ូមុំា più 鷺%”*

manifeſtamente ragionato, nè Strabone, nè altro antico ceiſta,,,,

autoreschi potrebbe hora indoainarne i nomi? Non molto ignºte,neita

à dietro s'intefe da quel Geografo, che furono lor città :?****

Herculanço & Pompei;&parimente per lo fuo dire fi notò :: "ό."

nel fecondo Dif:orfo, che Sorrento fu de Campani, ikhe ,: 2:

può interpretarfi de Capuani Etrufcisò dicafi degli Etruſci ca,che fizi

della Campania. Fù degli Etruſci ancor Nola, & il noſtro detta Picea:

Velleio fordel tempo,diffè efferne ſtato qualche diſparere; "

laonde di più della città della Campania Capuana, anche

ottennero quelle del tratto Nolaño, & del Nucerino. Do

-Nn n n 2 mi--.م.ق."
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******* minando fimilmente il profimo campo il qual giungeua G

-#.: fiume Silaro, & al fin poi fù habitato da Picentini, vi

**"* edificarono Marcina ; & parmi, che Strabone hauendogli

dato il nome di Campania antica, volle accennarci, che nel

|- lor tempo, & quella, & queſta noſtra Campania compren

_ ... * deuanfi in vna fola regione, per la qualele loro dodici cit

stºfaa" "º" tà, conuien crederliche furono collocate. Et fe S. Paolino

::ప Nolano, quando nel Natale 3. di S.Felice ci propoſe quella放“浣 - - "• • • • • • |

ser º ir ſua Campania dal fiume Sarno oltre il Liri fin all'Vfente la

Vfente. . .蠶 non fù giamai: l'haueffe defcritta per l'oppoſto modo

al fiume Liri, ò pure dal Volturno oltre il Sarno finalSila

|- rosegli affai acconciamente ci hauerebbe defcritta queſta.»

* * * de’ noſtri Etruſci;pofciache attribuì anche alla ſua le dodi

-- ۰-- . ci città,quafi che di queſta hauefle per ogni maniera parla

$; Paolino to. Mà frà troppo angulti confini la riſtrinfe il Capaccio,

Nelnetato quantunque nel reito non falfamente effaltò la molta po

· e - s tenza de' Campani Etruſci,dicendo nel cap. 2.del lib. 1.del

- - l'Hiſtoria Napoletana, Tyrrhenos hic plurimum viguife, qui

- duodecim ciuitates incoluerunt,Capuam, Cumas,Puteolos, Her

- culaneum, Pompeios, Atellam, Calatiam, Cafertam,Gaſilinum,

Nè fà la– Volturnum, Sidicinum. Queſte città furono della Campania

-Felice;mà di più ci furono delle altre, nè tutte di lor miְי

' " nori. Per qual ragione adunque hauendo egli mentouata =

Sidicino, tralaſciò Sesta, & Cales : & con Hercolaneo, &

"Il capaccio Ponpei non mentouò Sorrento, & Nocera: & molto più

în più modi Nola : Le tralafciò, forfe, percioche fouerchiauatio il nu

gnotato, mero delle dodici,ò pure percioche non furono degli Etru

fci? Mà Caferta,città nuoua,qui non hauea verun luogo3ne:

fon dodiciqueſte, che ci propoſe, nè degli Etruſci fù in al
CuI11 guiſa Sidiciao, Dodici,al parer mio,furonole loro cit

tà più principali: che l'altre di più di quel numero, ò furo

no piccioli caſtelli ne' territorij loro, ò vero hebbero altri

|- più nuoui fondatori. - - - -

: Capua intanto, fecondo il medefimo dire di coloro, che

ուն: : la fua maggioranza fopra lor tutte ci raccontarono douette

auter, * Ca- dalla ſteffagente effer fondata; della quale opinione,toltone

Pua fà edi- il diſparere del tếpo,& dell'origine del fuo nome,non ne fù

:: ***" altra fra gl'Hiſtorigi,nè già frå Poeti,la più comune;& po

""" trebbe cºa anche riputarfiia più vera,attendendoli, che nó

|- CC 1\ -
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contenga nulla di fauolofo,& che di nulla ripugni å gli al

tri racconti,sì delle cofe del reito de'noſtri popoli, conue di |

quelle de popoli foraftieri. A gli Etruſti l'attribuì come fi Plinio Sec.

è dichiarato à dietro,Plinio Secondojil quale nel dominio Pºmpºnio

della Campaniafe loroſucceſſori i Capuảni, & ſe ſi accetti:- |- |- - - • • v |- « - v » U RTO

quella lettione de fuoi codici ſcritti à Penna, anch'egli fu : yi:',

di quel parere, che il fuo nome nacque dalla prerogatiua_L & eruio

di effer capo di vndeci loro campi, ch'eran dodici col fuo. concordi.

Da Pomponio Mela nel cap 2.dei lib. 2 fu creduta con affai |

fermo dire à Tufcis condita. Liuio nel lib.4.la chiamò Etru

forum vrbem. Il noitro Velleio fcriffe nel lib.1. non effer di

ciò ſtato difcorde Catone da alcuni altri autori , de quali

taeque nomi,fuor che del tempo:hauendo dato ſegno,che

ancor lofteffo era il parer fuo. Et Seruio hauendone riferi

te nelle chiofe fopra il lib. 1o. dell'Eneide di Virgilio varie

altre opinioni,finalmente non dubbitò di conchiudere, che * :

confiat tamen eam à Tufcis conditam: perfuafone perauuentu- - - - -

ra,che le hiſtorie de fatti de' Capuani eran concordi à que

fto dire.Nicola Damaſceno fcriuendo appreſſo Ateneo nel :

lib.4 che i Romanigladiatorum ſpestacula, non folum publicis fi detti Tir

ludisse: Theatris populique frequentia,& celebritatibus edunt, :en:faran,

å Tyrrhenis inueão more : ſed etiam inter epulas : intefe per parmente. A

Tirreni i Capuani de'quali fu primieraméte quel coſtumė,di dettº Tirre

dar frà conuiti gli ſpettacoli de gladiatori, come ſenza di-: “"P":

fcrepanza affermarono il fudetto Liuio nel lib.9.Strabone s ""

nel lib.5. & Silio nel lib. I 1; talche il medefimo Atenco nel

luogo allegato non parlaua di altri peculiari Çampani, che Nicola Da:

de' Capuani,quando diffe, che è Campanis quidam ſuper con- msfc. Ate

quali effen

uiuia fingulari certamine digladiantur. Tucidide nel lib. 7. neo, Turidi
- de , & Dio

i doro Sicil.

rifcontrati ,

chiamò Tirreni quei medefimi foldati, che da Diodoro Si

ciliano nel lib. 13. & nel lib. 14. furono appellati Campani,

quali haueano militato à fauor degli Ateniefi contro i Si- : iliuit ati.

racufani nel tempo della guerra Peloponnefiaca,comincia

ta intorno l'anno 32o di Roma ; il qual Diodoro anch’egli -

nel.lib. I 1.chiamò,sio non erro,i Capuani col nome di Tir

reni,raccontando, che i Cumani, da effi trauagliati, ne ot- * *

tennero vna nobil vittoria nel confolato di Cefone Fabio,

& di Tito Virginio,che fù di Roma l'anno 274percioche » - -

quel tempo a fiai ben fi raffronta con quellº delle guerre- , ,
|- - ch’eran:

о апche //s.
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ch'eran già nate fråľvnagente, & l'altre, & perfeuerarono

cie aan per per aleuni altri anni. Potrebbefi anche giudicare, che per

3:44, ºrº queſta loro diſcendenza dagli Etruſci, i quali, come affer

ಫಿž. mano Herodoto nel lib.I.&loScoliate di Pindaro fopras

:്;. 'Qde 1. de'Pitij furono amiciffimide Cartaginefi haueffer

cartaginea, più facilmentericongiunta l'antica amicitia con Hanniba

zid amici di fe;ilche parrebbe via più vero, hauendo parlato quello Sco

est Tirre": i liafle de medefimi Tirreni,deſcrittici dal fiidetto Diodoro

nel citato lib. I 1; & da me interpretati per Capuani . Mà

ciò farebbe di voler trarre da vn raccõto ambiguo vn altro

del tutto oſcuro : & non già di voler aggiungere maggior

probabiltà ad vn ambiguo con yn altro più certo: estendo

queſto,che attribuiſce la fondatione di Čapua à gli Etruſsi

il più certo di ogni altro, il qual frà gli antichi autori fù il

itì comunic.

Fè da aleu- " .Ne fù ben deltempo,come iodiffi,vn gran diſparere:ha

:::*late:te uendola alcuni creduta alquanto più alta della fondatione

: di Roma,attribuita à Romolo : & altri hauendola riputata

2; 2:5 quaſi di tre intieri fecoli inferiore. Il noſtro Velleio depo

anni fopre º hauer parlato nel lib. 1. dell'età del poeta Heſiodo, così fe

*: di guì à dire. Dùm in externis moror, incidi in rem domesticam,
дRoma. maximique erroris, & multùm diferepantem austorum opinio

nibus; nam quidam huius temporis traffu, aiunt, à Tufcis Ca

puam,Nolamque conditam, ante annos fere DCCCXXX: qui

bus equidem affenferim;fed M.Cato quantùm differt? qui dicat,

capuam ab eiſdem Tufcis conditam, ac fi:binde Wolams stetige

autem Сариат, antequàmà Romanis caperetur,annis circiter

CCLX. quodſi ita est, cum fintà Capua capta anni CCXL, vt

condita eſt, anni funtferè D. Scriffe Velleio la fua hiſtoria_s

: nell'anno delcónfolato di Marco Vinicio Quartino, & di

Caio Caffio Longino, il qual fù di Roma il 732; talche co

loro, i quali furono della fudetta prima opinione », fecer

- Capua quaſi di cinquanta anni più antica della medefima

#å deal: Roma.Čatone all'incontro,di cui diffe Dionigi Halicarna

::::: feo nel lib. 1. che Italicarum vrbium origines accuratiffimė

#:7;: collegir-laonde con molta ragione il medefimo Velleio mo:

- ai pà a; ttrò far gran conto del parer fuo,contò fol quaſi 26o. anni

er: ſecoli dalla fondatione di Capua alla fua cattiuità,quando fù pre

******** ſa da Romani nell'anno del cófolato di Gneo Fuluio čen

4 [l][R&
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tumalo,& di Publio Sulpicio Galba che fù di Roma il 542;:

per la qual maniera ella farebbe ſtata edificata intorno ·

İ'anno 282. pur di Roma ; & potrebbe parer vero,fecondo º

queſta opinione,quella del Cluuerio » che gli Etruſci pafla

rono la prima volta nella Campania nella lor fuga da Gal

li, cominciata dal tếpo del Romano RèTarquinio Prifco,

della cui ſtirpe farebbero ſtati queſti fondatori di Capua »

di Catone, inferiori all'età di quel Rè di più di vn centina

io di anni . Piacque nondimeno al medefimo Velleio quel ei se fă ri.

primo dire, & ripreſe Catone del fuo, così foggiungendo. preſe ſenza

Ego (pace diligentie Catonis dixerim) vix crediderim,tam ma- és/euºle ***

turè(fràlo ſpatio di cinquecento anni)tantam vrbem creuif *"*

ffloruiſe,contidige,reſurrexist. Maio,con pace del fuogiu-

ditio,non difficilmente crederei, ch'vna città,iſtituita fin ,

dalla fuanafcita capo dimore altre, qual fu Capua, fuffes veleis na.* • • • O nGJ

potuta affai preſtamente crefcere à grande altezza,& perciò tá: |

auche lietamente fiorire; ne ricularei, che quantunque ella

faffe ſtata antichiffima,non fuffe potuta ruinar invn tratto; .

pofciache, come notò Seneca nel cap. 27. del lib.3. delle »

uęft.Natur. vrbes conſtituit etas,bora diſſoluit; & finalmen

te, che in vn fol tempo di nuouoஆ di copiofo popo

lo, che non hauea emuli, & per la dignità della fua ſtirpe »

era di autorità grandezcome auuenne di Capua, dedotta »

colonia de Romani, fuffe potuta riforgere con egual cele

rità nel fuo antico ſtato. Certamente fe tutto ciò non fia »

vero: & fia vero queíto,che Populus Romanus(come offeruò

Floro nel c, I.del lib. 1.) à rege Romulo in Cæſarem Auguſtum

feptingentos per annos tantùm operum pace:belloquegeſſit; vt fi

quis magnitudinem imperij cum annis conferat , ætatem vltra

putet : lo ſpatio di 5oo. anni dalla nafcita al riforgere di

Capua, frà la qual città, & Roma, già fignora del mondo,

non può cader paragone, ò non dee parere improbabile, ò

dee riputarfi marauiglioſo al pari del fudetto periodo del

l’ingrandimento della Republica Romana. Adunque,ô fiù

vera l'opinione di Catone,ò non fù ella baſteuolmente im- Ma può egli

pugnata da Velleio.Mà fe contro d'vn graue autore antico :/:.:
|- |- 2 l’autorita de

può giuftaméte opporfi vn'altro,non men graue,al quale fia 2:"2.2";

ſtato permesto da qualche ſua minore antichità, di hauer non pengra

vstata diligenza maggiore:farà Dionigi Halicarnafeo colui, ue

· che• 4
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che forfe,più felicemente difenderà gli autori, da Velteta

mal difefi ; il quale nel lib.7, racconta, che in Capua,& ap
presto de' Capuani fi faluarono alcuni Cumani,ီ|ိ dal

Îoro Tiranno Ariſtodemo, che occupò quella Tirannia do

po venti anni della vittoria,ottenuta da’ medelimi Cumani

cốtro gli EtruſcigliVmbri, i Dauni & gli altrinella Olim

piade 54, & lariteneua tuttauia nell'anno del confolato di
Tito Geganio Macerino & di Publio Minuciò,ch'era il 261

di Romă,& il 14. della fua medefima Tirannia;& foggiun

ge, che poi ſimilmente alcuni Capuani furono in loraiuto,

Pionigi Ha fiche inpochi giorni fù prefo,& vecifo.Il ragionamento di
lic. diſcorde Dionigi è alquanto lungo,& puo bastarehauerne accenna

da Catones to quanto à noi quìgioua. Hor la fuga degli efuli Cumani

in Čapua,città degli Etrufcigente inimica, è ragioneuole »

affai, nè ci cõtradirebbe effo Catone;mà di quà habbiamo,

ch'ella era già ſtata edificata prima dell'anno,da lui credu

to; nè potrebbe dirfi, chelo ſpatie dall'vn tempo all'altro

non fù molto grande : effendo douuto effer grande quello

dalla ſua fondatione ad vn tal fatto; talche potrebbero ha

s», forf,ns uerci detto il vero coloro: che qualidi 3 no anni la fecero
fejéibioaei più antica di quelche egli fi perfuaſè.Nondimeno io nó fa

ta ſua fon cilmēte acconfentirei,che ad vno autor cotanto ſtimato fi

: :º" debba negar ogni fede; parendomische il fuo dire non fù

:::::::" molto diuerſo da quello di Piodoro Siciliano&di Liuio,
i quali con leggiera varietà del tếpo fcriffero,che fù Capua
ချွိႏိုင္တူ nel principio del quarto fecolo di Roma, hauen

do intefo d’vna certa ſua ampliatione della quale non mol

to appreſſo hauerò à ragioiare., - - -

Alcuni zen . Di più della varietà,che fi è già dichiarata,furono anchs

fareno,ėtºſ diuerfi i pareri dell'origine del filo nome frà quei medeſim?

poſer questº autori, i quali non con vario raccoato fecero gli Etruſci i

ங் fuoi fondatori. Alcuni attendendo la fia degnitä, per la oְי

醫:: quale ella era statala prima delle loro città in queſta regio

uería fatta ne, facilmente ſi perfuafero, che fi detta Cațaả con latino

;"Pod #a- fignificato,quati delle medefime città cafo. Altri pếfarono,

lºrº estid, lafia etimologia effer difcefa dall' Etruſco vocabolo. Ca

pysibenche non tutti ad vn modo.Capuan in Campania(dif

fe Felto) a Capy appellatam ferunt, quem à pede introrfus cur

ſtato nominarunt antiqui:hojiri Falconem uocant Et Seruio nei

tно
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dinuouo)Tufter à Samnitibus trastºs ::::::: dатеге,

luogo allegato non molto à dietro.conftat,eam à Tufcis cºn- Frºitri, cºe

ir: devijo Falconis augurio, 4*7"f“ lingua Capys dici: : ::

:::inde fi capua nominata.Mà di altrosëtirefutº:gº: i, &#.
li,cheriputarono,efterfichiamato con quel nomenell'Etru

fatingia rautore della ſua fondatione ::::::::::::

ara:rade foi piedinella guita,che gli hannoi Falcºni: |Alij (ſeguìà dire pur Seruio).* Tufcis quidem retentans; & }; «իրi, rե:

- - - عكعسخأ - - - , r* A * * cb na wate

priùs Aliternumvocatºrs (ſcriuafi. Kolturnum: cºme ſi è di Gar:FR:

"oſtraronel fécondo piłcorſo,& di quìàpoco dimostrerò fºſse fis

quèd banc quidam Fateº condidiget, cui pollicos pedum cursi : t :

fuerunt,quémadmodum Falcones aues habeº:#44" virosTufa ..": ..

capuas(fono ſcambieuoli ielettere? &r.)uocarunt Ionon : . . . . .

prendo qui adellaminare ciò che in queſte vltime paroles .**

ĉi propoſe seruio, che primieramentºCapua fuffe statas

detta volturno: douendo farlo di qui à poco in luogº più

opportuno: &quìmi bastas che in ogni guifafù riputato --

Etruſco quel Capi,che dal ſuo le impôt queſto noms has4:

uendo Liuio chiamató Sanuito , il quale di ciò prefein-::::::::
gannoinvariemanieredicendo KolturnumEtykjForwwซRe" ±.

Ee",que nune capua estab samnitibus captam:Čapesnįseak*駕,

duce eorum capye,vel quod propius vero est: à campestri ºgrºs - : : :
appellatam: Donato Acciaiuỏliche feriffe la vita di Haasi- a.

baie ſotto il nome di Plutarco, & imitando il fue coſtum: Liuio rifiu

coife ia maggiorparte delle cofedai nedefinº linio šiš:tºp::

ben apprefËồpiroflotacitamedre ripreſe quel ſuo diriz::::::::perciôċhe ſéguendo il ſudetto fuoraccontº affermò:hane iuolilodate

Etruſcorum coloniam, Volturnum primè Capuan:deindeà duce

eorum Capye,vel quod propius verö està tampestri agro appel

latam constat.Ditutte queſte opinionipuòPar:moltºpià

vicina al vero quella,che attribuì la fu2 etimologia prefa

dallalingua Etruſca,à gli Etruſci fuoifondatori. Mà ella ci

fù propoſta di due maniere; & come potrà hora ſaperti:

qual dieſe fi habbia da accettare?& qual da rifiutare:Gli Arda „is,
នុ៎ះ:燃

ម៉្យានុ៎ះ :
ftraronoilfepolcro, il quae nonpotremo negare à Sueto- feruarºsº it

aio è purea Cornelio Baibo, da cui egli il prefecherefta:::::::coveracemente d'vn huomo appellato àquel modo: nel саралы.

· K. О o o o |refto

ei s-ºt. --* * ·
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: - - reſto quel fuo racconto può parer, fauolofb , Cumin colo

|- * * *ia Capua (difie Suetonio nel cap. 84. dei lib: ) dedaſii,lege

’ , | 2 : Julia coloni ad extruendas villas ſepulchra zetufiiſma disijges

" "" rent; idque eo studioſiusfacerent, quòd aliquantum vastulorum

operis antiqui strutantes reperiebant: tabulaameajn monumen

to, in qup dicebaturಶ್ಗ СарияЫернlги: , inventa,

*** * * : efisconſcripta litteris uerbiſque Græcisshac fententia..Quandoq;

. offa Capys detesta effent, fore, vt Iuloprognatus morè conJar**

......'...guimeorum necaretur, magnifºne mox Italie eladibus vindica

evas retur sénius rai nequis fabuloſan, aut commentiniam putet,

Referintsei auffarefi Gornelius Balbus familiariſſimus Gefaris... Fin quà

::::::::: Suetonio: nel cui dire figófono ºferuar molte cole: sl.

::::::: Gornelio Balbo per cominciarda lui primo autore diques
Fe'. íta hiſtorias striile in vn libro di Efemeridi i geſti del me

defimo Ceſare, la morte del quale era dimostrata da quel

xaticinio ; & di quella ſua opera fè mentione Sidonio nel

l'epift: 14-del lib, 9. Mà l'ester egli ſtato cotanto famigliare

--***** di Ceſare,ilçhe anche può ſcorgerfi dall'epift 3.del lib.e.di

:::::::Cácehöne ad Attico,in qual guiſa può aggiungere maggior

Sastonis” cartezza al ſuo racconto, la cui notitia dipendeuada alcu

ႏိုင္ရန္ဟစ္ခ္ရင္ဆို ::: na ſua famigliarità co' Capuani ? Forfe farebbe potuto el

ལྦུ་བ། is fi: ferne maggiorargoimento queſto, che Capua, già dedotta.

R@f colònia dal ſuo amico; fuste ſtata nella ſua clientela,che di

„a., y, lui Parmi appūtodouerfi intendere la ſeguireantica,ifcsik

...oči ...: tions, ch'habbiamo nella piazza delli Giudici, elleado egli.

-- ºº , ºftato confole con Publio Canidio dopo quattro anni, che -

- ********* Gefare fàvcciſo...:…, s. :് : ; ; ;, c . . . . . . .

|- ۹۶ لاسزاهدافتسا،ےہیتالےستاذ--۲هناامك،اههنوتسا.ق.ه۹

-"ు · 1 L. ←C O R., N. E. L. I Ο L. . . , « » t *

: вАLво со S.PA﹑ · i:

D.. : ; ; ; } *** D., · :: : iفلأ:ة

؛....․.().ه,:"مif{,,,,11(','"},إلا

zi s-a »,« Adunque Cornelio non parlò dicola （chင္ဒဲ iumphil：

me aifº ee- potuta effer ben nota,come può anche à noięífernoto»ght

{:::::::|: i ſepolcri de Capuani più antichisquafi di genfeinigiĘa;
:::**** ſecondo il dettòក្ញុំ io nella legt del

** Tit. 12.del.lib.47.de Digeſti nõ eran facri apprefio de nuo:

*** - ni Romaņicoloni * Dicosì antico'ိ#
* - - - « 3 9 ) க
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quale habbiamo autore Virgilio nell'Egloga 9. Ne men ci

quelche era ritortopronuntiandofi fecondo la varietà de'

del Capuano fondatore, fon facili effempi quelli de folida; *******

toridi altre città, che per lunghiffimi tempi furono anche : \,:

conferuari intieri; come quello di Partenope in Napoli, :”:

mentouato da Strabone nellib. 1, & nel lib. 5; quello di vn ax\, - ,

compagno diHercole in Rieti del quale parlò il medeſimo s-º -

Suetonio nel lib:8 nel cap.1 isdella.Vita di Veſpaſiano;an

cor quello di Filottete in Turino, deſcrittoci da Giuſtino ** * * * *

nel lib. 2o; & finalmente quello di Bianore in Mantoua, del „:;:
_" ةةر - *****

*****

mancano degli effempi diantichiffime ifcrittioni iniingua *

Greca fuori della Grecia quì frà noi; percioche蠶
Romolopertestimoniázadi Dionigi Halicarnafeo nellaz.

fà à fe ſteſſo alzata vna ſtatua cum rerum à fegeſtarstelogios

Græcis litteris ſcripta;& lofteffo autoreriferifce nel lib.4.ha- . ::::::: -

utr egli veduta in Roma vna colonna nel tempio di Dia- ***** * * ;

na,già fatta ſcolpire fimilmente di caratteri Greci dal Rè · :"...":

Seruio Tullo; & è queſto affai certo, che quella linguaias ** ** :

Italia, & nelŁatio;&in Roma,anche in tempi altiffimifà i a-s,,,

molto comune. Talchenè il racconto di Balbo, hè quello , n.- jet

de' Capuani contien cofa, che pofia parer men vera. Ri- siche potrek

marrebbe adunque à vederfi, fe quelfepolcro debba ripu- ********Éi

tarfi dell'Etruſcó Capi degli autori citati da Seruio,ôvero :: :::::

del Capi Albano di Eutropio, ô più toſto del Troiano di --

Salutio, di Celio, & di Virgilio : che del malintefo Capi

Samnito di Liuio non bifognapenfare. Quando tivoglia-º ;

attendere, che la diſciplina de vaticinijfù propria degli

Etruſci, potrebbe crederfi, che quel fepolero fu dell'Etrus

foofe per alrro fufferpari le ragioni,dipoterfi attribùireà

ciaſcuno de ſudetti Capi. Et femifi dimandatie per qual

ragione quello indouino Capuano fondatore vsò nel ſuo

varicinio più rostó la lingua Greca, che la ſua : Riſponde* Il esi sese

reistroncando lunghiffine questioni,che la rigion fu quels selle lin- .

la Resta per la quale il nome Capys dinotando nella lingua f“ 9:4-ºs

Etruſca alcunacoſa curua, fignificaua anche nella မ္းႏိုင္န္ဟံမ္ဟင်္႕::

esua si

dialetti alquanto più pieno,come fi ſcorge per non abbon-ງູ неі

dar in cofa facile di molti effempi, nel nome dell'anima- ta Eers/ear"

letto, chiamato. Kauzu. Campe ; il quale nel müouerſi firi-ನಿ அத

torce & difeforma comewn arco.Nèio Reijo Liuio il qual"

* X. - О o o o 2. Par- \

*

|
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**** Cº- parlando del nome di questa città, affermò molto fran

2:/:/: samente: che propius verò est à campestri agro appellatan:

:,: 2:1 giò è dalla voce: campus : à ch'egli n'hauelle negato per

fondatore qualunque Capi,& s'intenderebbe così del San
яев»e latiне

«ampus. nito, da lui propoſtoci, come dell'Etruſco, dell'Albano, &

... . dcl Troiano;ò che haueffe ſol rifiutatala fuaietimologias:

** t: "1 nuocerebbe al dir mio;percioche è forza, ch'eglihauiestes

##m creduto, efferfi Capua primieramente detta Campuas ilche

non men Potrebbe penſarfi del nome di Capi, il quale Perالاقم

altro modo fuffe ſtato chiamato Campi; talche lafna eti

mologia non effendo potuta effer punto più vera dell'al

tra, farebbe vero ben questo, che quel vocabolo egualmen

te nellatingua Greca,che nell'Etruſca,fù d'vn medefimo fi

mı Campa- gnificato. Ancor Varrone appresto Seruio foprailcitato

nº il cursº lib. ia dell'Eneide di Virgilio, diffimulando per altro, che

|:::::::: il nome del campo campano diſcendeua da quello dica

(աս ր-քաու. pun: benche altra voltanonricusò, cheil deriuatiuo di Ca-

varrons il-pua era Campane,& non già Capuano, & ne recherò le Pa

luftrato.Ser role horlhora : per ogni maniera stimò propter cæli tempe*

nie difefo riem, & ceſpitis fecunditatem campum eundem Capuanum.fi

ಸಿನಿ: uè Campanum distum,quaffinumfalutis,ę9 frustuum:hauen*

醬: dº artefa la curuaturade monti, i quali il cingono nella

dato,” forma divni feno;delche non auuedutofi il Cluuerio,ripre:

te Sernionel cap.1idel lib.4 dell'Italia,quafiche non hauek

ſeriferita fedelmente la ſua fentenza,cùm nälla ratio verbit

infit;quantunque egli nel tetto, coine di quà può ſcorgerfi,

non hauendo confiderato nulla di queſto,difiedi non dub

bitare, quin aliqui Latinorum fcriptores tradiderint : « campe

vrbem initio distamfaifft. Campuan: poſteà verò deprasato

º vºcabulo capuam. Non è adunque improbabilcofache in

» » » », i opinione dicoloro,i quali attribuirono à gli Etruſciła Ca

-º" : " a puana fondatione, ellendo ſtato detto Capiillor duce dal

*: ; la tortezza del ſuoi piedi, hauelleeglidenominataquesta

, , , ... : città dal fuo nome&ci hauette anchehauuta.fepolturails:

... . . ſciando io poiad altri ilgiudicare come quelvaticinio fuf

"- - fe potuto farfi da huomo di religione ſuperſtitiofa-permet

' tendolo la Diuina fapienza,alla qual fola non è veruna co-.

-facelata. Et horaciauuederemo,che per queita guifa di:همانه

' tittamente furono appellati campanii cittadinidicapus,

- :
-

&
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& nella fteffa, maniera ciò che alla medefima città appar

teneua,fiche ancòrfil detta Campaniala ſua regione. ÅÎfu- Efende ses

detto Varrone inuero parue fråno divn tal deriuatiuo fol ferte » che i

questo, chefuori della comune Analogia non crefcelle di :::::::::

vna fillaha nella guifache da Roma fi formaua Romano. Le :º
fue parole nel lib. 9. della Lingua Latina fono lefeguenti. Čapíſani!”

fecunda diuifio est de his verbis,que declinari peſſunt; quòdalia

ſunt à voluntate alia à nature. Koluntatem appello, cùm vnuf.

quiſque à nomine alio imponit nomen,vt Romulus,Roma. Na

turum dicò,tùm vniuerſi acceptum nomen abeo, qui imponit,nổ

inquirimus, quemadmodum id velit declinari: fedipf detlina

mus,vt huius Rome,banc Romam. De bis duabus partibus vo

luntaria declinatio referturadconſuetudinem, naturalis ad ra

tionem ; quare proinde at ſimile conferrixonoportet, ac dicere,

zutfit à Roma Romanns, ſic ex Capua dicioportere Capuanur» . . .

quod in conſuetudine vehementeregrotat,quòd declinantes im- , ,

peritè, rebus nominaimponunt, àquibus cumaccipit confisetu- , -

da, turbulenta neceſſe eſt dicere. Itaque neque Ariſtarchus, nec -- * * ·

alii in Analogijs defendendam eius fifteperunt causä;fed, ut di- |

ki, hoc genere declinando in communi confuetudine verborum |

«grøtat, & langreſcit,quod eritur è populo multiplici imperito,

itaque in hoc genere magis Anomalia,quàm Analogia. Fin quà Nà ses s

Varrone, Età me fembrastrano, ch'egli hauefie riputạto il Campuani,

deriuatiuo di Capua di buona Analogia effer Capuano : &

non hautffs notato » che farebbe douuto effer Campuano ; , , , ,

poſciache non creſcendo dºvnafillaba era Campano, & non » :

già capano. Et di più parmi,che quella;daluidetta imperi-Y:nºne sº

tiadel volgo, farebbe potuta chiamatfiproprietà di alcune ***

lettere, che in molti vocaboli deriuatiui fi mutancin altre Quintilia

lettere , à del tutto filtralaſciano, come la chiamò Quinti- ns, & pli

liano nel cap.6.delliö,1;laonde appreſſo PlinioSecondo nel nio sec. ri.

«:3o del lib. 15. Loretum in Auentino vocatur, vbi fylwalauri (contrați.

fuit,benche effo Varrone il chiamò Lauretum, Mà per ogni

modo i cittadini di Capua non furono detti, nè da Greci,

ne da Latini miglioriin altra guifa, che Campani, fiche »

Plauto,che volle capriccioſamente appellargli nel Trinum-;/****/*;

mo campans genus non ne mutò laitesta formatione, mu-:

tata molto dapoida altri in quella di Capuffes, & Capuani: ##"

piegandola lingua Latina al ſuo occafo. rr. r Campani.

X. Aſ.
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xi. I samniti, gente Italica i qualitoléra ägli

് Etruſci la Campania antica, nan po/era à Çapna,

. . . . questo nome;la qual per lungº tempo habitata diui

- Jamentein molte ville,et po nel principio delquar

: , ; to/etolo di Roma rarcolta in vna città, nonfèdet

* **fa giamaiVolturno : wè da சரிfàìnverun modo

occupata, nèmen Cuma; ilche conla/raμde,ώξdi

csádicapua fecer di Nola, é della/navitina
regione. . . . . . . . » : · * * * · * * * * **

, ' : : * · * * *: : , : ; **: , ***

1 Sanniti , Tolfero la Campania à gli Etrufcl.già diuenuti Capua

falls="#e mi, i vicini Sanniti, detti per altro modo sabelli,&da'Greci

::::::... appellati sasniti gente Ġreca, ſecondo Fopinione di Giu

::::::: fino; & altri gliriputaronoristrettamente spartani che,
fúráns de furono rifiutatiefprefſamente da Strabone nel lib.5, il qua

Airpe sahi: le gli ſtimòSabini,& per ciò natiui d'Italia; del qual pare

:*** refu ancor Varrone nel lib.6. della Lingua Latina& Aulo
talia. Gellio nel cap.1. del lib.II: effendo anche fati Italici effi

Sabini,come dalle parole di Dionigi Halicarnafeo nel lib.

–..« * * 3.& di Liuio nel lib. 1.raccolfe il Cluuerio nel cap.8.dellib.

"tt". . . 3. dell'Italia contro coloro,che appresto Seruiofopra il lib.

8. dell'Eneide di Virgilio gli ſtimarono fimilmente#Spar

at natiui tani.VibioSequeſtronel catalogo de’Popoli chiamò i me

Italis, an- defimi Sanniti Ofci, & Giunio Filargiro diffe nelle Chiofe

ebe riihima ſopra il fib. 2 della Georgica del fudetro Virgilio, che pri

":""4"elli; mieramente furono appellati Aufoni: accettandoperque

::: fta maniera ambidue, che non furono foraſtieri; & potreb

GZaj: begindicarſi,chefe per Oſcis'intendanoi comuni Opici, i

* , quali non furono diuerfidagli Aufoni, effi anche nel reſto

* * * non hebbero della loro origine più ch’vna medefima opi

nione.Paflarono inuero alcuni di quellagente dal loroSan :

nio nella Campania,frà le quali regioni crano i inonti,che

Non bases- Strabone per la maniera, ch'hò dichiarata nel fecondo Di

* de fcorfo,chiamò degli Ofci,& de'Sanniti; mà non douette la

::::::}, intiera gête Sänitica appellarfi per lor cagione, nêAufoni,

:::::::" nè 9iciper la loro habitatione nella Cápánia,già da mede

6രiും. fini Ofci,ع Auſoni habitata. Et di ciò questopuò baftare.,

La
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Loftesto Geografo,il qual riferide’noltri Etrurci Capua- 4 : Fair“:

ui l'altrui opinione & per non hauerne reçata verana altra /ε ρα και τη

cidà à penfäre,che fù pur quella la fuaditie.eoflifm i yrrhe- ｡
nos, cùm per luxuriam ad molliciem fefe tranſdid:fnt ſicut.cr *.ே مولعم

regione ad Padum fita pulſi fuerunt, ita Samnitibus Campania , . a

ceffige,quos Romanipoſtmodò iude profligauerint : Et alquan- * -

tốấppreſſo, dopo hauer deferitre le città frà terra dellato *

@ccidentale della medeſima Campania fin à Capua,raccő

tando quelle dellato Orientale,foggiunfequeſte. Præterea

Sueſpilä, Atella,Nold Nuceria,Acerras Abella,aliaqj bis etiä mi

nara opida, quorum nonvulla ó amnitikus attribuunt. Enimuerà

Samnites cùm quondam in Latium, & ad Ardeam vſque ea-i

curſiones feciſſeut, deindèipſam egiſſent, túlfſèntqueCampap

miam, ad magnam peruenerant potentiem sequippe Campani ;

alioqui dominis parere affueti, facilè imperata faciebant: Così Erbenche i

Strabone,hauếdo chiaraméteriputato il pallaggio de'Sāni- men fe ne di
tiin queſti luoghi» eller feguito dopo le loro ſcorrerie nel :: il ter

Latio,mà nou ne diffe più å disteſe cofa veruna. Delle loro,ງູ,::

lunghe guerre co Romani nella Campania, & in altri ludº re.

ghi:fon piesele antiche hiſtories& i tempi ne fon ancher»; |

affai noti,delle quali parlaua Dione nella Légatione 37, di-. Dione illu

cendo, come hàil ſuo interprete, che exorta inter Romanos tratº.

feditioneinteſting, Metellus accerfitus fuit, iuffuſque cum Sam

mitilius, quibus poſjetlegibus, pacem facere; nam tuncadhuc foli |

Campaniams & regionem vltrà Gampanism je pºrrigentem, º „...„...c..

malfi:nfiaba: Må straboncintere dei prime; del:::::::**
tempo delle quali qui à noi eonuiene ricercares&Dionelinäsiia .ްޑޯޒ.ބ

parlò delle feguenti, percioche i Romani Metelli viderora, nafa fra

molgo dapoi. Intele quelGeografo s’io non erfords' tempi lºrº per l'ºrº
accennatici daLiuio nellib. 7, il qual raccontò, che i San- :: de'

niți molestando in guerrai Sidicini,mal difefi da Capuani.”“

da lui anche chiamatifluentes luxusvoltarono contro di estii : *"":'';
-4 oｰ. ." を

l'armi;& hauendogli coſtretti à ricorrere all'aiuto de Ro=- ::, .

mani, fi attaccò fimilmente frà; lorguerra nell'anno del s...:... "
conſolato di Marco Valerio Cornoda terza醬 ល្ហុ

la Cornelio Cofio,chera di Roma il4;osefſendostatifin à:

quel tempo amici. Mà certamente fù de'Sidiciniil campo illustrati.

Fregellano,come ci eſpoſeloftesto Liuio nel lib,8;& i San

niti molestandole lor cole » douetterọperhepiridepredap

Ꭵ: ᎹI• |- |- do,
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- do,come porta l'audacia, & il coſtume militare, fin ad Ar

* - dea;frà quali poi,& i Romani,può crederfi, che fi ſtabilì la

Þna "do poi fudetta amicheuol pace. Rotta adunque di nuouo frà loro

1-" :::::; taguerBel difefa accettata de Capuani,auuenne alfi

浣 ne quel che fiè inteſo dal medefinio Strabone,che da Ro

ո: mani fù ritolta à'Samnitiia Campania,ilche nell’hiſtoria.s.

pur di Liuio è molto noto. Et ancorio potrei à queſto Di

foorfo,fecódo quel che propofi,qui dar fine:mà efsẽdo ſtate

anche altre guerre più antiche frà'Capuani Etruſci, & i

Sanniri,deſcritteci dallo ftesto Liuio, delle quali quel Geo

grafo non parch'habbia parlato in veruna guifa i ne egli

hauendole raccontato, al parer mio, conegual diligenza à

quella,che vi fi richiedeua farà ancor bene,non laſciar que:

staparte ſenza qualche offeruatione . . .: :

Toifere i së : Scriste Liuio neliib:4,che nel confolato di Caio Sempro

niti a gli , nio Atratino,& di Quinto Fabio Vibulano,che fù di Roma

#"":::::: il 33operegrinaresjed memoriadigna traditur eo anno fatta.
le prime lor - b -

::::": Falturnum. Etraforum vrbemque numegapus estabsanni
&a=panz a tibus captan, Capuamque ab duce eorum Capye, vel quod pro

antica. piàs vero eſt,à campeſtri agro appellatam. Cºpere autem, priùs

: : bello fatigantis Etruſcis, in focietatem vrbis, agrorumque

accepti; deinde festo die graues fonno, epuliſque incolas veteres

noui coloni nofiwrna cade adorri.Di queſta hiſtoria non hab

biamo hora altro autor,che lui folo,la qual percioche non

. . . . . . contieae vnafol cofa, conuien andarla illuſtrando à parte

*: : à parte in qualche modo. Strabone, come stè detto,tacque
-----part Ч:וזאיווי

. . . di quelle antichiffime; & prime guerre de Sanniti contro:

de’noftri Etruſci : mà hauendo mentouata la Campania.»

antica, in cui effi Etruſcifondarono Marcina: nè hauendo

intefo della medeſima Campania,quando fcriffe, che i Ro

mani tolfero à Sariniti quelche effi hauean tolto à gli

Str:::-: Ettufei Capuani, hauendo parlato della Campania Felice,

::::::: della quales: non già dell'antica, egli ſimilmente hauen

iiiustriti: deſcritti i precedenti habitatori : dee crederfi, che quella

regione paſsò in mano de Sanniti per queſteguerre-ac

- * cernate đažiuio, le quali effer douettero affailunghe fin

- che nó fi compoferpoi le loro conteſe alquanto prima del

fudetto anno 33.o. di Roma nel modo elpeftoci dallo stef

fo autore, inà interpretato nella manierasche dichiarerò d

qui i

* s; *« <

sv-ve

/
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quìàpoco,dal qual anno cominciarono poi quelle altre più

nuoue.I Sanniti per manifeſta fentéza del medefimo Geo- - :

grafo,furono progenitori degl'Hirpini, & de Lucani, che |

diuifamente habitarono le regioni , diltefedilà del San- ,

nio,l'vna apprefọ l'altra verfo Mezzogiorno; & da' Lucani

nacquero i Brutij, vltimi di tutti da quel lato,egualmente

di tempo,che di luogo.Mà qualgente haueffe habitato pri

ma degli Etruſci nella fudetta Campania antica.collocata

da vn lato frà la Lucania, & gl'Hirpini,non è chi l'habbia

detto palefemente, nè molto à noi quì il faperlo appartie- .

ne.Furono iui finalmente mandati da'Romani i Piceni in- Dese i Rºs

tornol'anno 463.di Roma,come fi notò nel primo Diſcor-****. :::::

fo, dalqual tempo effi prefero; &diedero à quellelornuo: Pi:

ue fedi il nome di Picentini: mànè men fin hora alcuno hà ու:

detto,qualgente viera ſtata fin à quel punto:fe gli Etruſciò

pure i Sanniti : Adunque certamente i Sanniti in quelle Hauendela

prime guerre l'hauean tolte à gli Etrufci, che poi furono lor ritolta =

lor ritolte da Romani col reſto de luoghi della Campa- fel restº.***

nia Felice nelle guerre,nare per difeſa de Capuani, deſcrit- ::::::::::

ເe largⓤmenic diⓥio,&．conna einw． Bⓛue motto da ັ”, 4;
Strabone. I tempi camminan bene, & pur queſto ci dimo- campania.

ftrò quel Geografo,dicendo di Marcina, che inter Sirenu- Felice,

fas, & Poſidoniam eſt à Tyrrhenis condita,a Samnitibus habi

tata. Nè parmi, che piu manifeſta notitia poffa defiderarfi

di queſte cofe, cotanto ofcure, & così altamente taciute

dagli antichi autori. - -

Defiderarei io nel reſto fapere dal medefimo Liuio, in ::"4.:

qual maniera può effer vero, che Capua non ottenne que- .ே妮
fto nome fin al fudetto anno 33o. di Roma, & che fin à : Voltur

quel tempo fù detta Volturno,hauendone egli attribuita-º no, ripurns

tuttauia à gli Etruſci la fondatione ? Per l'antichità del no- a tutſi ,fºi::

me,da lui riputato nuouo, non mi auualerò delle opinioni ::::: |-燃
dicoloro i quali variamente attribuirono la fondatione di:

queſta città al Capi Troiano, à Remo,figliuolo di Enea,& ne.

al Capi Albano, i quali tutti precedettero di molti ſecoli

la fondatione di Roma, non che l'anno da lui dimostrato;

percioche egli per la ſteffa loro varietà facilmente le rifiu

tarebbe per fauoloſe; effendofi ancorveduto, che non con

fenton punto alle più riceuute hittorie de' popoli di queła

XI. P p Pp re
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Et mºlte più regione. Mà che riſponderebbe à gli autori,citati dal no

*4******** ſtro Velleio, à Velleið medeſimo, à Catone, à tutti coloro,

::::::" che Capua da Capiòyccello, o huomo, òda: ellere ſtata:
i.tir) uiro- capo delle dodici città , la giudicarono appellata? i quali

ne a gli Etru concordemente,non fotto altro nome, che queito, differo,

/ki. hauerla edificata i medefimi Etruſci,benche del tempo nõ

haueffer tutti fentito ad vn modo. Di più, fe Dionigi Ha

licarnafeo è potuto efferci baſteuol tettimonio contro il

fudetto Catone,che di età troppo balfa la ſua fondatione »

riputaua: molto più contro di lui può feruirci,che fe il fu o

zrnche p.. nome molto più nuouo Direbbe egii,forfe,che anche Dio

|-, che acu: doro Siciliano nellib. 12: feguito poi da Eufebio Cefarien

ni anticbi - fe nella Cronica, & dall'Autore delle Olimpiadi nell'ann o

r: dell' Olimp. 85; non hauendo ſtimato di molti anni più

#": antico il nome de campaninė men douette riputar più an

Campani, tico queſto di Capua; percioche ſcriile (ſe fi attenda la tra

- - duttione d'vno ignoto fuo interprete , ricorretta da Seba

ftiano Caſtalione) che nell'anno del Confolato di Marco.

Genutio, & di Agrippa Curtio Chilone,che fù di Roma il

308, gens Campanorum in Italia capit originem, id forti

- ta cognomentum àfértilitate, & planicie campi iuxta finitimi.

Diºdorº:Si Eufebio replicò lo ftesto nell'anno 1589 di Ábrahamo,da .

艘 ####io lui agguagliato all'anno, nel qual furono Confoli Tito
efar. L’Au X°.“S: |- -

::::::::: Quintio Barbato, & Agrippa Menenio Lanato, che al fuo

Olimpiad, conto farebbe ſtato il 316, di Roma : mà al conto de'Ro

Ateneo , & mani Fafti, ch'io fëguo,farebbe ſtato il 3 14. Le fue parole,

$::::::: fi refè latine da S.Gerónimo,ſon quette Gens Campanorum in

**" italiaconstituta. Quelle dell'Antóre delle Olimpiadische fo

no le medefime, le laſcio. Nè può dubbitarfische fecondo

queſta opinione ricusò Ateneo nel lib. 3. che alcuni verfi

erano ſtati composti da Heſiodo, al qual veniuano attri

. . . . buiti, feruitofi dell'argomento,che à tempo di quel Poeta,

* * · · - & per molte altre età ancora, non fi era vdito il nome de’

Campani. Hos profestà verfus(così ragiona il ſuo interpre

te)alicuius effe coqui potius,reor,quàm Eſiodiselegantiſſimi Poe

t« ; etenim vndecognoſcere is potuit Parianorum vrbem, aut

Byzantium, aut Tarentum, aut Brutios, ac Campanos,multis

annis, C7 etatibus illis antiquior ? Di più parrebbe, che della

medeſima nuoua denominatione di Capua, haueffe voluto.

4ntÇIl

Linio rifiu

f2.t9,
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intender Catone,che la ſtimò edificata intorno à 263,anni

prima,che futie ſtata prefa da Romani, ilche viene nell'ala

no 282. di Roma; fiche, & Diodoro, & coloro,che il ſegui

rono,& Catone, & effo Liuio non variaméte del fatto prin

cipale, benche di alcun ſuo accidente, & del tempo con

leggiera varietà, par ch'habbian ragionato . Et inuero io #{à que ºs

bèn mi accorgo, che frà quelli anní, ſcorſi dal 232. fia al : : /**

336 di Roma frá quali furono compreſida ſudettiautori ::::::::

i raccontati nuoui auuenimenti di Capuaeila ſe grau mu neg: , :,

tatione nell'opinione di chiunque la ſtimò più antica: mà alcun á ítro

ch’ hauefie in quel punto ottenuto queſto muouo nome », “”fit-tiene:

parmische fù detto da Liuio folo: hauếdo Diodoro ragio-

nato di ogni altra coſa: & Catone, & Ateneo hauendo,for

fe, malamēte apprefa quella medelina hiſtoria,che da etio

Diodoro, fe per lo lor dritto fi prendan le fue parole , ci fù

fcouerta, & da tutti gli altri fù tralaſciara. - -

Egli nel Greco,per quel che qui dee confiderarfi, diffe » *?
così, risves 7** Kaurarán øvrir». & nello ſtefſo modo ra- ವಿ.::

gionarono Eufebio, & l'Autore delle Olimpiadi; ilche per us, babitato

offeruatione di Giofeffo Scaligero ne ſuoi Auuertimenti in vieh , ſº

foprala Cronica del medefimo Eufebio,in Latino propria-:::::::::

mente s'interpreta Gens campanorum in vnumlocum conue-"““

nit.ò pure.coit; il qual foggiugne, che nella ſteffa maniera.--

anche il medefimo Eufeoio hauca parlato di Atene nel , - “,

Num. 789. in vnam vrbem coiffè ex omnibus vicis Atticæ, |

Theſeo colonos ducente. Adunque nuoua forma di habitare.» |

fu quella, che prefero à quel tempo i Campani Etruſci: & |

non già nouellamente fondarono Capua,ne all'hor prefero

queſto nuouo nome.Del fimile auuenimento di Atene co- su-i „i

pioſamente ragionò Tucidide nel lib. 2. la cui verſione `az , n.

del Valla, ricorretta da Herrico Stefano, & poi di nuouo quale Tejeº

da Emilio Porto,e queſta.Sub Cecropeillifą: prifcis ad The-cºngregº si

feum vff; Regibus, Atticajemper opidatim incolebatur, curas, :" :
ac magiſtratus habens. At cùm nihil timebant,ad regem non cö- Ά. :

ueniebant de Republica confulturi : fed per fe quique fuam atene.

Rëpublicam adminiſtrabant. Ruinetiam nonnulli, vt Eleuſinij

cùm Eumolpo bellum aduerfus Erechtheum olimgeſferunt.The

feus verò poſtquam regnare cæpit,cùm effet vir non folùm pru

dens.fed etiam potens, cùm alijs in rebus häe regionem excoluit,
A I . P p p p 2 tùm

v

. Attici daili .
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tùm etiam cæterorum opidorum curias, & magiſtratus fustulit,

& vna curia, vnoque concilio, ac magiſtratu omnibus affi

gnato, & cöſtituto,in eam ciuitatem,quæ nunc eſt,omnes coegit,

& fingulos res fuas, vt ante poſſidentes, vti coegit,ac v na ciui

tate;quam,cùm omnes in eam iam conuenirent, est pecuniam ad

vfus publicos conferrent, Theſeus magnis opibus auttam, fuis

poſtmodum tradidit. Fin quà Tucidide · Strabone ancora di

ciò fcriffe con buona diligenza nel lib. 9: il qual hauendo

mentouati vn per vno quei caſtelli,da lui detti città,che fu

4- - rono dodici,già iſtituite dal Rè Cecrope, càm.Atticam Ca

- res à mari, à terra Bæoti, quos vocabant Aones popularentur:

foggiunfe, che has duodecim vrbesin vnam contraxiſſe eam,

que etiатпит. extat, dicitur Theſeus . Di quelche fè Tefeo in

Atene,fe ne applichi quella parte.che può conuenire àCa

pua,già fondata COIì l'altre vndeci città da'nostri Etruſci,&

ne apprenderemovna hiſtoria, che delle fue cofe, & deiie »

cofe di queſta regione è ſtata fin hora del tutto ofcura ,;

dalla quale,nó bene apprefa,nacquero della fua nuoua fona

- - - datione, & del fuo nuouo nome,come auuertij, le fudette »

Piniº. See opinioni Forfe anche à queſto rimiraua PlinioSecốdo,quã

"*" do diffe ne ſuoi codici ſcritti à penna,citati altra volta ċa

pua ad XI. campo diffa: perhauer creduto, che gli Etruſci;

già ſparſi per luoghi aperti in dodicicampisanzi chein do- |

|

|

|

Et tame fece dicicittà: fi apprefero finalmente ad va modo di vita più

r, gli Arabi culta nella maniera,che ancor fecerogli Arabinell'Arabia.

nef arabia Felice, come fi notò nel principio deltetzo Diſcorſo; ilchs

Felise non impedirebbe, ch'ella fuffe potutafimilmente per quel

tempo effere ſtata di tutte la prima; percioche Atene anco

- ra innanzi dell'età di Tefeo hauearegnato ne' fuoi Rè ſo

Eſſendo anº prale fue,ồ città,ò caſtelli per lo ſpatio di 3oo. anni Può di

:::': più alle cofe de medefimi noftri Etrufci di quei tempire

a:iſ:L car qualche chiarezza nella maniera, che fi è dichiarata-s

viu: jeune l'effempio di molte città del Peloponefo, le quali Homero,

燃 : Pe per auuertimento di Strabone nel lib.8, non vrbes nominat,

" ſed regione; quòdquauis pluriumpagorum conueniu confiaret,

ex quibus posteà temporis nobiles vrbesfuerint condite, & fre

Tisi, risu quenta: Capua adunque: la qual da Liuio non fi niega,
t.ł:4). , çh'era ſtata edificata dagli Etruſci prima delle più antiche ·

ior guerre co Sanniti,& del quartó ſecolo di Roma,otten---

-
IlC -

-*
-

|
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ne ben nel tempo,da lui raccontato, alcun nuouo accreſci

mento:mà non già alcun nuouo nome.

Mà in qual guila potea effer nuouo queſte, fe nó era di- it nesme ai

uerſo da quel medeſimo, ch: egli ci propoſe perantico, nè Capua ; er
ambidue furono più che vn folo:Volturno,che diceſi dal uol醬 di

gere,dinota affai manifeſtamente quellatortezza,& curua- :,:

tura,ſignificata nella lingua Etruſca, & nella Greca dal no- ru::: fu

me. Capys; dal quale difcefe queſto di Capua ; & è anche s rono più che

molto noto,che K«ur»,onde poi nacque il verbo.Kapawne, ”Jºiº.

come da avarº venne rów7», & fùqueſto anche da me au

uertito nel ragionamento del fiume Volturno,dimoſtra lo

íteffo,che voluo fiesto;& che Káuntos vale quelche. obliquus;

delche hauendo, forfe, hauuto qualche lume Giouanni An- Gi -

niosa quale diparere di Mariano Valguarnera nel Diſcor- :a
fo dell'antichità di Palermo non fi può togliere,che per la fua to.

dottrina, grande conforme i fuoi tempi.fi arriſchiò à volere in

gannare il mondo conquei fuoi finti autori: nè ſcorgendone »

intieramente il vero , hebbe à dire nel Commento fopra ,

quel fuo Sempronio, che Volturnum quoque diffa efi Capua,

vel à Volturnofluuio,iuxta ipſam fluente (etierfidi queſto fito

di Capua antica inganaati anche alcuni altri,fi è dimoſtra

to altroue)veliquia campefiris,vt Liuius,& quidam exiſtimät;

nam lingua Ofea,tuncque Etruſca(più chiaramente era vero.

Greca,tuncque Etrufca)Volturnus campefiris dicitur. Per la , come vn fº

ſteffa maniera con pariffimo effempio i nomi. Roma. &, le fà quello
Valentia. non furono più che vn folo;che douettero egual- di鯊 Il T13

mente,& queſti,& quellivfarfi in yn folo fignificato appel- E' di !KOma

latiuo, mentre non ancor queſtivfauanfi nel modo de'pro

prij,ch’al fine furono Сариа,8: Roma. Altri vocaboli Proprij Е, і, f'fo

ancora prefi nel modo degli appellatiui,potráno offeruarfi fue anti: 5

la chi ne anderàricercando, & in queſta maniera Dionigi offeruar/ in

Halicarnafeo fcriuếdo in Greco, parlò del Latino nome di mºlti altri,

Alba Longa,città fondata nelLatio da Aſcanio,figliuolo di::::Ènea. Buam Alham(così hàil fuo interprete nel lib.l.)Græci гиег/, пот

ua lingua Leucem appellarunt ; vt autem melius nomen ipſius

eclararetur,& ab altera vrbe,quæ nomen idem habebat,difcer

eretur, ad eius figuram indicandam Longæ cognomen addidit; .

uod nomen muncefi, tamquã ex duobus compoſitum. Alba Lon

a quod à Græcis, Aivan Haxra diceretur. Il nome IIpsos éxiuse,

ХI. .
- che .
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che in vno de' Giofarij, publicati da Herrico Stefano,s'in

terpreta.Opinatus. Expediatus. fü nell'vna,& nell'altra guita,

nome proprio. Et più riftrettamente al noſtro propofito

|- Ł'asv6ipias. à Greci è quelche à Latini. Liberalis: & di S.Li

Filippº Fer berale Vefcouo di Canofa fono quelli Atti,per offeruatio
I a Il lodato: ne di Filippo Ferrari nel Catalogo de Santi d'Italia à 3o.

di Decembre, i qualianche vengono attribuiti à S. Eleute

rio,Vefcouò dell'Illirico.Et di più Sãta Venere è quella,che

* - da alcuni fù appellata Santa Parafeeue. Nel qual propoſito

pಂ, Qapri dicereºPacul inganno, che fù prefo da

13 CO. Biondo;il quale per non hauer bene apprefo,che vn antico

|- caſtello di queſta nuoua Capua diceuafi dal volgo. Il caſtel

lo delle prete: in fentimento di Caſtello delle pietre:pensò,che

fufle denominato da Preti ; laonde il fuo Caltellano, chia

mato Giouanni Caramanico,il quale nell'anno 1435. il re

fe à Gio: Antonio Marzano, Duca di Sesta,feguace delle-s.

parti del Rè Alfonfo 1. fù da lui detto nel lib,7-della Deca

3. delle fue Hiſtorie,Capuane Arcis,que Prefbyterorum dici

tur,Prefestus. Latinamente quel caltello appellauafi. Caſtrã

lapidum ; talche è ſtatobene di auuertir queſto; acciochs »

non nafcelle alcun nuouo Liuio,il quale fi perfuadelfe, che

fù chiamato prima nell'vno,& poi nell'altro modo.

Affai costan. Et nódímeno allai maggior ingāno di queſto fù quello,

teze": ch'egli prefe in quel medefimo racconto ; dicendo, che

駕„:: Capua fu occupata da Sanniti nell'anno 33.o. di Roma-,

}:::::::: dopo ch'era ſtata per alcun tempo degli Etruſci: Cepere

ait een fiere autem prius bello fatigatis Etruſcis, in ſocietatem vrbis, agro

nesnnº ti rumque accepti, deindefeſto die graues ſomno, epuliſque incolas
纥i繁: veteres noui coloni notturna esde adorti Et di nuouo à fe ſtef

-# " fo concorde alquanto appreffo nel confolato di Marco Pa

- pirio,& dí Caio Nautio Rutilo,che fù l'anno fimilmente »

di Roma 342, Superbè ab Samnitibus, qui Capuam habebant»

cumaſque(di Cuma fi parlerà di qui à poco) legati prohibiti

commercio funt. Etlaterza volta nel lib.7.nel confolato di

Caio Marcio Rutilo, & di Quinto Seruilio, ciò e ancordi

Roma nel 411. Inibantur confilia in hybernis, eodem fcelere

adimetide Campanis Capue, per quod illi eam antiquis cultori

- bus ademiſjent. Di più nel lib. I.e. nel confolato di Lucio Pa

pirio Curfone, & di Spurio Caruilio, anche di Roma nel

- 46 о.
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so.se id facrum petere affirmabat ex vetuſta Samnitium reli

one; qua quondam vſi maiores eorumfuiffent,cum adimende

truſtis Capuæ clamdeſiinum cepiſſent confilium. Et finalmen

nei lib, 28. Illificut Campani Capuam,Tufcis veteribus cul- . . .

ribus ademptam, Mamertini in Sicilia M.effanam,fie Rhegium · -

abituriperpetuam fedem erant: Fermiffima fentenza adun- - - -

ne di Liuio fu quetta, che i Sanniti tolfero Capua à gli

trufci, ò gli diremo Tufci, con la fraude,che da lui ftesto

abbiamovdita.Et offeruiſi,ch'eglià queſti medefimi San-A’ quali a’e.

ti diede il nome di Campani nelle vltime parole, recate » de anche il

ur hora;& anche nel fudetto lib 4;dicendo,che nell'anno "º": "º":

i Tribunato Confolare di Lucio Quintio Cincinnato la"

rza volta,di Lucio Furio Medullino la feconda volta , di , . ;

arco Metilio, & di Aulo Sempronio Atratino,che fù di :

oma il 333, à Campanis Cume, quam Greci tunc vrbem te- ,

bant,capiuntur. Talche queſti farebbero stati quelli Cam- :""#:##*

ini di Plinio Secondo,da lui frä gli altri popoli della Cam 窩^

ania numerati dopo i Tufci ; & queſti farebbero ſtati:ே
uelli Sanniti di Strabone, che dalla Campania furono da i Sanniti ;

omanidifcacciati.Mà effo Liuio,ch'à ſeitetto è concorde che ottenner

i nelle parole, & ne' fatti raccontati è troppo fconuene- “, “”f**

olmente difcorde,non è men difcorde da Plinio Secondo, "“

a Strabone,& da quelche deſudetti auuenimenti può cre- - -

erfi il più vero. Egli nel lib.7. fcriffe, che nel confolato di Et diffe an:

ſarco Valerio Göruo la terza volta, & di Aulo Cornelio:
offo,ch'era di Roma il41o,& fecondo il fuo dire l'ottan- ;:ಕ್ಲ

fimo dal tempo, che i Sanniti haueano tolta Capua à gli anni prefero

:rufci, altri Sanniti Sidicinis iniuſta arma, quia viribus plus către altri H*

terant,cùm intuliffent, coastiinopes adopulětiorum auxilium :" ": "f::

nfugere, Campanis fefe coniungunt. Campani magis nomen Ja dءاد،،،،،م

prefidium fociorum,quàm vires cum attuliffent, fluentes lu

sah duratis 7 fu armorum in Fidicino pulfi agro, in fe deinde

ylem omnem belli verterunt; namque Samnites,omiſjis Sidici

,ipſam arcem finitimorum, Gampanos adorti, vnde equêfa- , ,

's vistoria, prade, atque glorieplus effet: Tifata,imminentes

pue colles,quàm præfi dio firmo occupaſſent,deftendunt inde

adrato agmine in planitiem,que Capuam, Tifataque interia

. I bi rurſus acie dimicatum: aduerfoque prælio Campani in

mænia compulſi, quàm, robore iuuentutis fue accifo, nulla

Х Г. pro
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propinqua ſpes effet, coasti ſunt ab Romanis petere auxilium;

# eb’estº gli ambaſciadori de quali,andati in Roma, nè potendo in

:::::::... altra guifa impetrareilricercato aiuto, furono costrettià

::::::::: farloro di felteffi, della città, & di ognilor cofa, fecondo
uís de Ro che era ftato lor commelfo-piena deditione. Precibus(diffe

mani. Floro nel cap. 16.del lib. 1: pur della fteffa deditione ragio

nando)deinde Campanie motus(il popolo Romano)non prà

Flor驚 Hi felfed quod eſt ſpecioſius,prò focijs Samnitas inuadit. Eratfæ

រ៉ែ “ dus cùm utriſque percuffumifedhoc Campani fanstius,et priùs

omnium fuorum deditione fecerant.Così Floro,che feguì l'or

me di Liuio, il quale fe haueffe feguite quelle di alcun al

tro autor di lui più antico, io nel faprei dire : fapendo dir

Ata impre. queſto,ch'egli non feguì fe ftesto. I Sanniti, ch'eſſendo ini

babil pare, mici de'Capuani,diuennero anche inimici per lor cagione

% fºſſerº de' Romani, erano della medefima ſtirpe di coloro, ch’ha

郑烷 uean tolta Capua à gli Etruſci, come fi è intefo per le fue

#### parele del lib.io. recate qui à dietro. In qual guifa adun

la lor gente que quelli, che occupata hauean Capua, poi per difeſa de

per amer de Sidicini, gente ſtrana, poterono hauer preſe l'armi contro

A"*" de loro parenti? i quali feruitifidi quella occaſione,che al

|- fuoftesto dire,hebber molto cara,riuoltarono tutta la guer

ra contro di loro;&imedeſimi Capuani,anzi che ritornar

Et anche per in amicitia con la gente del comun fangue, far volleroå

f:::::::: Romaniquellafi larga deditione? Non vuol, forſe, ancor
nópfø2 ha. Liuio, che i Capuani prima di hauer dato fauore à Sidici

uutº di ler ni,erano in gran timore, che i Sanniti, auidi di dominio,

****** . haueffer hauuto à feguir la guerra contro di loro : Pugna

uimus(così vuol, che parlaffero i loro ambaſciadori nel Se

nato Romano) verbo prò Sidicinis, reprò nobis;rùm videre

mus,finitimum populum nefariolatrocinio Samniitum peti » c3

vbi conflagraffent Sidicini, ad nos tranfietfurum illud incendiš

##/% effè. Di più i Sanniti nell'ambaſceria, che mandarono a'

Zjiza, h, Napoletani intorno l'anno 426. di Roma, inuitandoglià

riputati ini- conferuar la loro amicitia, & à rifiutar quella de' Romani,
1ைர்ை, fecer loro queſte promeste frà l'altre, come fi legge in vna

delle Legationi di Dionigi Halicarnafro. Cumas recupera

#"rº:4nas duabus etatibus ante(nel ragionamento di Cuma

hò dimoſtrato,douerfileggere tribus.) campani, Cumanis

eiestis:0cc"Panerunt. Di qual nuoua gente Sannitica adũque

.CITAIR



D I y c o , R S Ø I V. 673

eran queſti Sanniti.ch'hauean tolta Capua à gli Etruſci,& Liuio da fe

Cuma à Greci,i quali nè conoſciuti haueano per parenti i蠶 » & d 2

Sanniti, inimici de Sidicini; sèper.parenti erano ſtatico-:影
noſciutida sanniti, amici de Napoletani? A me pare,che "*"*"

l'hauer Liuio chiamatii Capuani fluentes luxuarcem finiti- a suat; ze»

morum,vnde eque facilis vistoria,prede,atque glorie plus effet: conviens is

poffa conueniraffai bene à Capuani , di stirpe Etruſci; frà :- !! aliri

quali, & i Sanniti dopo le antiche guerre, dichiarate à die- f: :*发

troper le quali dagli Etruſci fi fè perdita della Campania::

antica,firuppe queſta altra nuoua guerra,perl'occaſione de' ·

Sidicini,che douette durare per molti altri anni. Odafi Stra- . . "

bone di nuouo. Eoſdem Tyrrhenos,cùm per luxuriam ad mol- Strabone,&

liciem fefe tranſdidiffent, (ecco ilfluentes luxu di Liuio) ficut Liuio rifc5;

ø regione ad Padum fita pulſi fuerunt : ita Campania cejiffè trati.

(intra mania compulſi,diffe pur Liuio) quos Romani poſtmodò

profligauerint:chiamati al lor aiuto da Capuani. La inuidia

ancora, & la gara de’noftri Etruſci verfo i Cumani è mani

feſta , & n'habbiamo teſtimonij i medefimi Strabone, & Liui

Dionigi;& hauendo Strabone ſtimati Etruſci i Capuani,& ಧಿ

da Capuani esterfi foggiogata Cuma, certamente egli non :: tỷo:

fù del parere di Liuio,che Sanniti furono quei Capuani. In doro Sicil.

oltre Diodoro Siciliano raccontò nel lib. 12, che quella , diſcorde.

città fù prefa da’Campani alcuni anni prima dell'anno,de- -

feritto da Liuio,& anche dell'anno,nel quale egli diffe,effer

Capua fiata occupata da’ Sanniti,le cui parole, & quelle di

Strabone hò recate nel ragionamento di effa Cuma. Et fi- . . . .

nalmente troppo strana cófa mi parrebbe queſta, che i no-:º "

stri Etruſci, accreſciuti di maggior numero per l'arriuo di

quelli,ch'erano cominciati à fuggire dalle contrade del Pò

dal tempo del Rè Tarquinio Prifco; & che nouellamente » , ,

intorno l'auno 3 Io, di Roma hauendo con migliori iſti- , , ,

tuti formata la loro republica, quando gens Campanorum in

vnum locum coiit: in cambio di hauer fatti maggiori pro

greffi contro de'popoli vicini,come in fatti gli fecero fog- . . .

giogando frà pochi altri anni Cuma , fuffero esti fati da' . . . .

Sanniti prima con aperta guerra, & poi con quel follenna »

tradimento foggiogati.Må veggiamo, fe tutto eiò che diffe

Liuio di Capua , poíſa di alcuna altra città di Campania-,

parer più vero ? -
-
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Edmunicas . Si è dichiarato à dietro, che i Sanniti tolfero à noſtri

-: #", Etruſci la Campania antica; la qual guerra può crederfi,

:: che fù pur quella per la quale gli ſtancarono inguifa,che »

:nn:,aleu finalmente gli coſtrinfero di accettarlià parte de'loro cāpi,

na parie de' & di alcuna lor città,per error con Capua ſcambiata. Forfe

terº fampi, fù anche del tempo affai pari à queſto l'effempio de'Roma

º “::“: ni, & de Sabini, raccontato dal medefimo Liuio nellib 1; i
loro citta rol - |- |- -

ຫຼໍ່: quali da vna fiera guerra fi congiunfero in vnaftrettiffima

aá altri Wii- amicitia, nec pacem modò (diffe egli) fed ciuitatem vnam ex

le: na ad ef duabus faciunt; regnum confociant, imperium omne conferunt

É “****/º Romam. A'Romanidiciò ſeguì vtil grande,& Romolo,che

: , ne fù l'autore, ne fù altamentelodato da Cicerone nella.»

1, * Oratione à fauor di Cornelio Balbo, Illud verà(diffe)fine vl

la dubitatione maxime noſtrum fundauit imperium, cº populi

Romani nomen auxit,quodprinceps ille, creator huis vrbis Ro

mulus, fadere Sabino docuit , etiam hoſtibus recipiendis augeri

hanc ciuitatem oporterescuius auĉforitate,& exemplo nunquam

eft intermiffa à maioribus nofiris largitio,cy communicatio ciui

tatis. Et anche da Tacito nel lib.11. degli Annali in perfona.

dell'Imp. Claudio con le ſeguenti parole. Rºmulus tantùm

fapientia valuit, vt plerofquepopulos eodem die hoftes, dein ci

ues habuerit.Mà nel fatto degli Etruſci fi prouò vero il con

feglio di Ariſtotilenel c.3.dell.5. della Politica,che fi fatti

accreſcimenti di nuoui habitatori fogliono alle città,& alle.

Republiche effer molto dannofi. Nondimeno le lor cofe s».

|- forfe,in quel principio nõ effendo ancora ben ferme, & ef

|- , fendo ancor troppo ampia al lor numero lºvna , & l'altra ».

|

ch'era ancora di minorpregio, doue non fi legge, ch'ha

Fºreioebe- ueffer fondata altra città cho Marcina.Per queſta maniera

•liber-/* adunque da quellato gli ſtefli Sanniti all'hor, che i Roma

:'* ni mollerolor controle armi per difeſa de Capuani otte

:;,aii;" neuan Nocera, & Nola,& le ritennero per molti altri anni,

wocerino,et come parimente dalla hiſtoria di Liuio fi raccoglie , & ne’

*** Nolano, ragionamenti delle medefime città fi è notato; alche rimi

rando Strabone, che fi è recato non è molto,diffe,ch'eran =

città mediterrance della Campania di là di Capua verfo

*Drićte, Sueſſala, Atella, Nola,Nuceria,Acerre,Auella,aliaq; bis

etiam minora ºpida : quorum nonnulla Samnitilus attribuunt;,

Campania,ne douetter cedere facilmente quella à Sanniti».

- C1Q,
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ciò è,che n'haueano anche fondata alcuna:benche egli mo

stra,hauer creduto,che acquiſtarono quei luoghi nelle vlti- Strabone nõ

meguerre co' Capuani dopo quelle co Sidicini , & dopo ben concºr:

dieħer traſcorſidepredando fin ad Ardea: må di tanta va-:*"

rietà di autori,fràfero fteffi,& à fe fteffi poco concordi,nó *"*"

è gran fatto,che non pofaformarfi yn racconto intieramé:

te concorde à ciaſcun detto loro : & per ogni modo ci può

baftar queſto, che le città,chei Sanniti ottennero nella Cã- ch, z,tteаg

pania,furonoNola;& l'altre di quel tratto;de’cittadini del- Freu.":

Îe quali intefe il medeſimo Geografo,foggiungendo, che a rijÁgneri.

Campani alioqui dominis parere affiteti (ciò e醬 Etruſci, &

più à dietro à Greci Calcidefi,& alcuni di effi à Pelagi,& :bonºil:
antichiffimamente à gli Ofci)facile imperata faciebant: luftrato..

Horche per queſta cagione Nola da alcuni fulle ſtata: t. „az,

detta città del Sannio, fi è altra volta dichiarato i nè esti #2 .

Sanniti, al parer mio, hebbero in altra, che in quella città niti neliº .

nella Campania la loro principal fede:sì per la opportunità $4"pania

del ſuo fitó, pertrauagliargli Etruſci Čapuani, come per /*Nº"*

la fecondità de' fuoi campi, da Polibio,& da Virgiliomol

to effaltati; & in fatti il noſtroVelleio,riferito anche à die

rro,vsò quel modo di dire. Quidam huius temporis trastu,

aiunt, à Tufcis Capuam,Nolamque conditam. Et appreſſo. Ca- polibio.vir

puam ab eiſdem Tufcis conditam,ac ſubinde Nolam: peraccé-gilio, viis.

nar queſta fteffa ſua maggioranza, quafiche ella fuste co-io, & Liuio

minciata fin dal tempo della ſua fondatione che da alcuni:
fi attribuiua àquellagente: non curatofi delle altre loro *"*"

città palefare i nomi. A questa ſua degnità rimirando an- , , , , ,

cor Liuio, quando raccontò nel lib. 9, che la conquiſta;fat- . "

tane finalmēte da'Romani nell'anno,che dirò nó molto ap- - -

presto, à varijkoro capitani da varijfcrittori fi concedeua,

parlò in queſta maniera. Qui captæ decus Nolead Confidem . . . . .

Iunium trabunt, adijciunt, Atinam, cfr. Calatiam ab eadem ca- . .

ptas.Il qual autore nel libro precedente ci diede fimilmen

te grande inditio della fua potenza per quei medefimi té

pi, ne quali la ottennero i Sanniti; percioche prendendo à

ragionare dell'affedio poſto à Palepoli da Romani nel có

folato di Lucio Cornelio Lentulo , & di Quinto Publilio

Filone,che fù della loro città l'anno 426,difle,che Publilius

duo millia Nolanorum militum, cơ quatuor Samnitium, magis

-X
I. Գ.Գ գ Գ *

No۔ے
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Nolaniscogentibus, quàm voluntate Grecorum (di effi Pale

|- e peletani) recepta Palepoli miferat .

TrattandoÁ Mà qual fuffe ſtata queſta violenza, vfata in Napoli,ồ di

* ::::" ": cafi in Þalepoli, da Nolani , che a quel tempo eran diuerst
a: ( ? ttar: , - : A رل : l: .. 3 - - |- Aم ء1 :

de rietºjare di popolo, non già di ſtirpe da’Sanniti,come dimoſtrerò di

Famicii, qui à poco,noh fi legge efpreflamente in veruno,ne antico,

de Romani ne moderno autore. Raccontò Dionigi Halicarnafeo nella .

鷺 4*: Legatione,citata altre volte,che à quel tempo erano in grã

**“”“ de amicitia i Napoletani, da Liuio chiamati Palepoletani,

. . . . co'Sanniti; & che molto amici anch'erano degli vni, & de

gli altri i Nolani,dicendo,che i Romani commifero a'loro

Ambaſciadori,che à’medefimi Napoletani hauean manda

ti,præcipuè autem efficere fi quo modo poffent potentiores officijs

, demerendo, vt ciuitas à Samnitibus deficeret, atque tum Populo
*
|

Romano amicitiam iniret. Et foggiunſe, che forte ad Neapoli

tanos eodě tempore legati à Tarentinis venerant, nec non aliị à

|- • Nolanis finitimis,& Græcæ gentis ſtudiofiſſimis;vt à Neapolita

mis contraria peterent, nè vllam cum Pepulo Romano, aut cum

ijs, qui eius imperio parerent,conuentionem facerent,nequefuam .

iſtnataneci eum Samnitibus amicitiam diffoluerent. Di più ſeguì à dire ,

*******/º che altri Napoletani inchinando verfo i Romaní altri verfo.

. , , , , ; i Saaniti,hinc fiebat, vt alij alios clamosè increparent,ơ manus

. . . . . . confererent,atque adeò,ut adlapidum uſq; iastus contentio prva -

* * * * · · · grederetur. Sed tandem qui melius fentiebát,abijs,qui deterius,

: ” fuerunt ſuperati; ita vt Romanorum Legati, reinfetta difteffè. ~

rint, atque his de cauſis Senatus. Romanus exercitum aduerfits

1 Nolani Neapolitanos mittere decreuit. Così Dionigi. Et di queſta fe

per quel ta- ditione intefe Liuio,dicendo, che i Nolani fecer violenaa »

:,:"*" à Napoletani,ch'haueffer accettate nella loro città il prefi
troduſero

della lor eë. *** - - - - - -

te, Gº dt: dire,che manchi hora nel racconto di Dionigi: ſe non vo

dio de' loro foldati,& de foldati de Sanniti, ilche conuien

la ae’sảniti, gliamo penfare,ch’egli non ne hebbe notitia, hauendo fol .

parlato dell'amicheuole fudetta ambaſceria. Parlò Strabo

#::ººr ne nel lib,5, d'vna certaneceſſità de Napoletani, per la .
Dionig, Ha

lic ri'contra -

quale furono coſtretti à riceuere dentro de loro muri al

to,& iust: cuni ſtranieri Campani, effendo frà lor nata vna certa ciuil

TCP, . efeditione. Orta fèditione (fono le fue parole, fecondo che »

vengºn fitte latine da Guarino Veronefe) quoſdam inquili:

nos admiferº Campºnos,zy inimicijinis, perinde acconiuntiiffi
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mis vti coatti funt ; quandoquidem coniunĉfos alienatos babe

rent. Mi fono feruito di queſta verſione,percioche quella » Siche i Na.

del Silandro,bếche ricorretta dal Cafaubono, ch’è queſta. #""""""""

cum fuos à fe abalienaſſent. non eſprime bene il fentimento :: :

dellé parole Grechξ... επειδή την εικών, αλλιτμίευε ισχων.Ά

Hor come non può dubbitarfi che quelGeografo per que- manijan,

fte parole intefe de Cumani, che fin dall'anno 325. di Ro- cestretii ac

ma:ò in quel contorno,erano ſtati foggiogati da Capuani: :itere per

così parmische postiamoefler ſicuri,ch'egli ragionaua del- :: “”la medeſima ciuil contefa,deſcrittaci da Dionigi;laonds » 111/342 i UJ,

la fudetta violenza de NolanizdettiCampani da Strabone strasone il.

col comun nome della regione, non contien cofa, non af- infirx:6.

fermata da altri antichi autori. Mà ne' medefimi anni del

Napoletano estedio, Nola era tuttauia in potere de fuoi Per altro to:

Sannitià quali la tolfero poi i Romani nell'anno del Con- :“;"|

folato di Lucio Papirio Curſore la quinta volta,& di Caio. | ಸಿ.-4:

Hunio Bubulco la feconda volta, che fa di Roma il 44o. j.,#

Adunque per queſta maniera auuenne, che i Nolani intro- ii, amici de:

duffero quafi à forza il loro estercito in Napolisi quali era- Greci: 9’

no amicistimi, & io aggiungo ancor parenti della gente » :::::::::::
Sannita,& in queſta guifa erano parimente amiciſſimi del- effer càpani

la gente Greca,fecondo il detto di Diợnigi,dalquale è di-, strabone &
fcorde Strabone, che non attefe la medefima comune ami- Dionigi con

citia frà’ Sannici, & frà’ Greci, da lui ſteffo notata nel fine cordati.

del lib.-5; mà la frequente emulatione de Greci,Napo

letani,& Cumani co popoli di altra ſtirpe,lor vicini. |

Ben affai nuouos&infieme firano parer potrà queſto dir pi wela..i,

mio » che i Nolani di quel tempo erano Sanniti, ellendo a degli Hiru

Nola ſtata fondata da gli Etruſci, come ancor fü Capua-s; Jei, fecere -47

per comun fentenza di Catone, & di quelli altri autori,ci- quiſtº i "a"

tati da Velleiosilche da me non fi niega. Conducemi non-::::::::

dimeno in questa opinione primieramente il fidetto Dio-::::::::
nigi, al quale non douette effer celata la inimicitia de' vienā, ca.

noſtri Etruſci co nostri Greci, che fi è intefa à dietro : & pua raccon

come hò riferito anche Strabone afferma,che molto amici iatº.

furono de' Greci i Sanniti. Di più non parmi da negarfi à . . .

Liuio,che iSäniti per quelle prime loro guerre,fußeró stati

dagli Etruſci accettati à parte de proprij campi : & fe non

di Capua , certamente di alcuna altra loro città delle mi: ,
* ХI. gliori.
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|

Seruio illus

migliori. Perterzo fe fioſferui quel che di Auella ci efpofe

Seruio nelle chioſe ſoprà il lib. 2. della Georgica di Virgi

lio,& infieme la vicinanza del fuo fito,&del Nolano:noi ci

auuederemo, che tutto ciò che Liuio raccontò de'Sanniti,

accolti dagli Etrafci in Capua, & della loro ſceleratezza. »

d'hauer poi vccifi in vna fola notte tutti i Capuani, affai

ben può crederfi auuenuto in Nola Le parole di Seruiofon

queke. Quidam hanc ciuitatem à rege Murano conditam, Mæ

ram nomine vocatamferunt, fed Græcos primò eamincoluiſſes

ue ab nucibus Abellanis Abella nomen accepit. Alij quòd im

belle vulgus, & otiofum ibi fuerit, ideò Abellam appellatam.

Huius ciues cùm loca circa Capuam poſſiderent, orto tumultu,

interiiffe,alioſque fugientes Maranum abiilſe, & eius incolis

fruxiſſe* (quì il tetto è difettofo) & quòd imbelliores fue

rint, Abellanos diĉfos. Fin quà Seruio. Mà queſti fuoi autori

non differo,ch'habitauano in Capua coloro,che fi faluaro

no in Auella : mà che cùm locacirca Capuam poſſiderent, fu

gientes Mæranum abierunt: & già nel principio del fecondo

::::" Þifcorſo fi auuerti,cheperlofteformodo di parlare füan
-M01ADO,

Il Cluuerio

che da altri fcrittori dimoſtrata la Cãpania intiera, come

fermamente douettero hauer parlato ancor quelli,de quali

Liuio effendo ſtato mal interprete,fi perfuafe,effer quella »

calamità auuenuta à gli Etruſci Capuani. Il Cluuerio pen

sò, che i noſtri Etruſci, ſuperati da Sanniti,fuggirono nel

l'Etruria, & intefe di tutta la gente, dicendo nel cap. 1. del

lib.2. dell'Italia, che Campania à Samnitibus eiesti, fines tan

dem habuere inter Apenninum, mare Inferum, Tiberimque, &

Arnumflumina.Mà egli non ne diede veruno autore,nè po

tea darlo;percioche i medefimi Etruſci per le nuoue guer

re,attaccate frà loro,& i Sanniti per difeſa de'Sidicini, fe

cer perdita della Campania Capuana,ch'era lor rimaſa do

pole prime,la qual poi col reſto della Campania Felice, &

della Campania antica fù intieramente riacquiſtata da Ro

mani,& queſta fù la fentenza di Strabone:mà da Capua,ciò

è à dire dalla loro principal fede,non partirono giansai:ef

fendone ſtato vcciſovn gran numero in Nola , ilche può
rifiutato. se ancor crederidicoloro; ch'eran nelle altre città di quei
Strabone,

f:"ii": tratto, le quali in quel punto peruennero in potere de San

ftrati. niti intieramente fin al fiume Silaro, come fi è dichiarato.

-

- - - Nè
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Nè parmi, che quel racconto di Liuio posta in altra ma

niera,che in queita per qualche parte ester vero.

XII. Furono Etruſci Capuani quelli, che nell’Iſola

di Sicilia /celeratamente occuparono Entella : Et

Sanniti Campani quelli, cbe fecer lo/feſſo in Atef

Ana : Et quelli, che occuparono Regio furono citta

dini Romani. -

Mà il fudetto Cluuerio,che nel cap.6.del lib. 1. della Sici-Nen bauen

lia hauea riputata improbabile l'opinione di Tucidide, il de atteſº “:

qual diffe nel lib, 6; che i Calcidefi di Calcide cacciarono: амter

di Mefiina i Calcidefinoftri Cumani, lor parenti di più di്l്

cento anni: non moste lofteffo dubbio contro di Liuio,che ta, ċbe i c2

ci defcriffe i Sanniti Capuani hauer frå minortempo impu- paent faſe

gnate l'armi à fauor de Sidicini contro della propria gen- :து

te;mà di vantaggio, quafi ſtudiandoſi, che di ciò gli fi do- : ::::::

ueffe dare intiera fede,cercò prouare,che quella perfidia fù dei :

proprio coſtume de Campani, intendendo de' Capuani.

Hauendo egli nel cap. 1. dellib.4 dell'Italia riferita la fce-Il Cluuerio

leraggine di alcuni ſoldati Campani, raccõtata da Diodo- contrario à

ro Sicíliano nellib. 14, che militando in Sicilia, vi occupa-""°"º

rono Entella con fimil fraude à quella, che Liuio difie, ha

uer vfatain Capua i Sanniti: foggiunfe poiqueſte parole ».

Ergo felus iſtud Campanis fuit vfitatiſſimum:fic quippè antea Pensò, che +

occupauerant fupraditiam Capuam:fic postea Entellam. In Ita-furono ca

lia iterùm Rhegium, freto Siculo appoſitam urbë,austore Stra-: San

bone lib. VI. & Liuij breuiatore lib. XII. & XV...Sic mox in :然*

ipſa Sicilia rursùs Meſſanam, vt Siciliæ lib.I, cap.VI. oftendi-然 2 คู้นนี้นี้

mºs: Hauea detto ancor loftesto nel cap. 12. dellib. 2. della di Regio, er

Sicilia, ragionando della medefima. Entella. Et prima nel queli di

cap.9.detlib. 1.nella deſcrittione di Catana,la qual Dioni-“P***

gi Tiranno di Siracufa, fecondo il fudetto Diodoro nel ci

tato libro, Campanis habitandam permifit, hauea accennato,

che del tempo, & dell'occaſione del lor paflaggio in quel

l'Iſola hauea trattato nel ragionamēto di Mestina,nel qual

luogo detto hauea queſto, che i Mannertini, ſuoi occupåto

riseran Paflatinella ſteffa Iſola à tempo di Agatocis, inil
-

1:3Ci.｡
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menteTiratino Siracuſano. Adunque non conuiene,che fi

distimuli l'opinione di queſto valente huomo, la qual è

così fauoreaole al racconto di Liuio;& conuerra,che fi veg

ga,fè effendo ſtati Capuanigli occupatori di Entella, furo

no diſtirpe Sanniti;& fe furono parimente Capuani quelli,

che con egual perfidia occuparono Regio,& Meffina.

Quei mede- Haueå detto il medefimo Diodoro nel lib. 12, come fi è

Ainº anticº riferito anche à dietro,che nel Confolato di Marco Genu

::::; tio,& di Agrippa Curtio Chilone, ciò è nell'anno di Roma

:::::: 308 gens Campanorum in vnum locum coijt;ilchenè Liuio,nè

vna citta i il Clauerio contenderebbe, douerfi intendere de' Capuani

Campanisin- Sanniti, da’ quali non ancor Capua era ſtata occupata, fe

"::::::::::::* condo la loro opinione: talche certamente furono Etruſci

# :: quei Campani. Di più pur Diodoro raccontò nel fudetto

prefa Cuma: libro, che i Capuani prefer Cuma nell'anno del confolato

- - - di Tito Quintio, & di Aulo Cornelio Coffo, il qual ſimil

nmente fù di Roma il 325.(nel ragionamento della medeſi

ma città fi fece fcambio di quei confoli, & di quell'anno)

Racconta an nè queſti Capuani farebber potuti effer Sanniti. Anche lo

core , ſheºl ſtefio autore ſeguì à dire nel lib. 13.che ottocēto foldati Cã

::::::::::: pani, i quali hàucano militato in Sicilia, primieramente à
ierº febrerº # di al e città Calcidefi, & id li - -- -

:/::..., fauore di alcune cittäCalcideli: & poi degli Atenieticon

24: in sí- tro de'Siracufani nel tempo della guerra Peleponneſiaca,

esita ºccupò furono al fine condotti da Cartaginefi nell’anno del con

Énteli“: folato di Marco Cornelio,& di Lucio Furio,ciò è di Roma

ii 34o. da quali partirono mal fodisfatti nel feguente an

no. Soggiunſe appreflo, che di là à quattro altri anni,nel

confolato di Lucie Furio,& di Gneo Pompeo,fimilmente i

Cartaginefi inuitarono a loroftipendij dall'Italia altri Cã

pani per la nuoua guerra,che intendeuanfare nella medefi

ma Iſola;& che gli Acagrantini,da effi allediati,ftipendia

rono all'incontro quei fudetti ottocento Campani, i quali

in breue tempo di nuouo paffarono alle parti de' Cartagi:

neli;&ragionando appresto poi de'medefini Campani,nó

più diftinfel'vna ſchiera dall'altra, vfaudo confuſamente il

loro comun nome. Così fece nella deſcrittione dell'afledio

di Gela dicendo, che de fuoi cittadini i Campani, qui fub

Carthaginienſibus merebant,animis iam pridem infenſi in Gre

cºs Italic » contenſiàs instando , ſupra mille profirauerunt: Et

|- fimil
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fimilmente nel lib. 14.non dichiarando;quali di effi Cam

pani il Cartagineſe capitano Himilcone hauette laſciati ...

alla difeſa de luoghi, ch'hauea prefi nella medefima ifola; .

& finalmente,fe i primi, ò vero i fecondi : furon quelli, che

Dionigi, Tiranno di Siracufa, inuitò alla fua militia nell' "

anno del Tribunato Confolare di Caio Furio di Caio Ser

uilio,di Caio Valerio,&di Numerio Fabio,che fù di Roma

il 346;& poi nello ſteffo anno honeſtis ornatos donis, urbe di

mifit,eorum non confifus inconfiantiæ;qui Entellam petentes,hor

tati funt opidanos, vt fefe, quòd vnà fecum cuperent habitare,

reciperent intra vrbem pro inquilinis, ở hoſpitibus. Quo im

petrato, circiter nostis medium infargentes, occupant incautane

plebem,puberefque omnes trucidant,vxores eorum, quos||

oppreferant, fibi ducunt vxores, atque ita vſurpant vrbis pof- -

# · Horpoffon queſti Campani,fi della prima,come Efende As.

della feconda fchiera,riputarfi Sanniti, i quali furono ami- tº di genie-a

ciffimi de Greci,come fi notò à dietro di teſtimonianza » Erref***s

di Dionigi Halicarnafeo,& di Strabone? Dell'odio della. *****

feconda loro ſchiera contro de Greci d'Italia già fi è in

tefo Diodoro:anche dell'odio della prima parmi,poter ef

fer nő men ficuro dal dire di Tucidide nel 17.nel catalogo

de'popoli, ch'haueano feruiti gli Ateniefi nella fudetta for

guerra côtro de'Siracufani;il qual difiệ,che vi erano ſtati ex

tra Siciliā Tyrrhenorữ etiä nồnulli per inimicitias cũ Syracuſa Tucidide-->

niet Iapyge:m:cenarii Nèio ciòdicofokperch: eglichia::
mò Tirreni quelli, che da Diodoro furono appellati Cam-នុ៎ះ

pani: mà anche per queſto, che gli defcriffe inimici per lo-feon:

ro proprio fdegno di effi Siracuſání;il cui Tiranno Hierone illustrati,

nell'anno del confolato di Cefone Fabio, & di Tito Virgi

nio,ciò è di Roma nel 274. hauea dato aiuto difua gête à

Cumani,combattati da Tirreni (& quali altri Tirreni do

ueano effer queſti » che i Capuani ?) ingentique certamine

conferto (l'afferma il medefimo Diodoro nel lib. I 1.) visto

res Siculi,compreſſere Tyrrhenas vires. Hor vegga il Cluue

rio,fe i Capuqni occupatori di Entella;in fentenza di que

fto autore,che la lorofceleraggine ci efpofe,furono Sãniti:

non mettendogli à conto, che ciò auuenne nel tempo di

Dionigi, effendo stati altri Campani quelli del tempo di

Agatocle.

XII. R r r f. Mà
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i:Histºrie de a Mà fe dagºde|೩೧,ng!quale in opinione di Liuiofů

''ಕ್ಷ್áಹ್ಲಿ
រ៉ាម៉ា ងួនែ្ត，
gio, creduti醬 Sanniti 1 ſegüenti Capuani? Nondimeno il medeſimo

:::::::: G:herio crede hauer recati manifeſti autori, ig::::::::::
:::::::::: mino che coloro, che commiferola feita ſceleriggine in.

:: : Meſfina.» & in Regio, furonoparimente Capuani Sanniti;

，" ºogniaingaញុំ
- detto il vero Liuio;&il falſo Diodoro;&ogni altro, che di

ciò diuerſamente da lui habbia parlato. Aľčolciamo aiun:

que quelche Primieramente di queſti cafi fù detrodas.
Polibio, autor grauiſſimo: & poi quelche ne differo gli al--

tri, de qualifi auualfe il Cluuério; & potremoauuederci, .

qual giuditio divna talqueſtione fi habbia à fare. Le pato--

le del fudetto autore nel lib. ::hauendo egli raccontatoco

me i Romani dopo hauer difcacciatoiſŘë Pirro dall'Ita-,

. ' lia hauean foggiogati tutti quei Pºpoli,ch'erano ſtati ai fuo,

- fauore,in latino fon queſte. 48tibus omnibus contra opinionề,

hominum in poteſtatem, redastiscunstifque Italie populis, præ--

ter Gallosſibi fubiestis fecundum hæc Rºmanos,qui Řhegium id,

tempºris tenebant,obſidere inſtituerūt. Singularis enim: confi-.

milis quidam caſus ambobus illis accidit ºpidis, que ad Fretum :

cv bauena, fºnt cºndita: Meſſans zidelicet,ớ

win-to per non multo anteiſta, de luibu; nunc agimus,tempora, Campani

4satselfs Tºfth Agathocle merentes (prefe Agarócle la Titanniad:

"::: *: cufa, come afferma Diòdoro Siciliano neliö:9. effendo ,

***#!****- conſoli Lucio Plotio,& Manio Fuluio,che fù l'anno 4; 5. di :

ಸಿಧಿ: Roma) qui iamdudum eius opidi pulchritudini, ac reliquéfili

stín de Meſ citati oculos cupiditatis adiecerant, vbiprimùm occaβο εft obla

#*ºsti“ staa ta, perfidem circumuenire funt adorti. Subdolè namque, fpecies

* "*/": amirorum ingreſſi, vrbis potiti, ciues partim eiecerunt , partim º

::::: iugulauerunt. ita quàm iţii breui, ac facili negotioopima ditio--

t«, ºgni lor ne, atque vrbe effent potiti, è veſtigio facinoris istius imitatorer

sala, ingenerūt:Rbegini enim;quotempore Pyrrhus in Italiam traij- -

eieb#{il Sigonio pensò che quel paíſăggio fù nell'anno del .

conſolato di Publio Valerio Leuino, Ëdi Tiberio Corun
canio, ciò è nel 473. di Roma) tùm ob aduentum noui hoftis,

metu perculfi,tàm Garthaginienfes,penès quos maris imperium ·

erat, veriti: preſidium pariter, c? auxilium à Romani: ассіие“.

f4f3fa. ,
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rant. Hi opidum ingreſji,homines numero quater mille, Decio Bt che lo stef

campano duttore.poſtquàm & opidum,& fidem fuam aliquan- ſº :*:/:

diàferuaffent;tandem Mamertinos emulati (intende gli occu- ?.ே

patori di Meffina,che prefo hauean queſto nome)eoſdemq; ::: , besi,

adiutores nasti, quà opportunitati vrbis ipſius, quà priuatis ci- Čampano,

uium Rheginorum opibus auide inhiantes, fidem mutarunt;ita- queijolasti,

que ciuibus partimin exilium pulſis, aliis trucidatis : exemplo :: % Jua

Campanorum, opidum ſibi afferunt. Tutto ciò diffe Polibio:: ":::

degli occupatori di queſte due città in vn folo ragiona-mana tida'

mento;& di quelli di Regio diuifamente foggiunſe,che da Romani.

Romani ne furono fatti morire in Roma per mano de'car- '

nefici quattrocento, i quali eran peruenuti viui nelle loro

mani, hauendo prima à forza di armi riacquiſtata, & reſti

tuita la medefima città à fuoi antichi cittadini. Di quelli

di Meſfina feguì poi di nuouo à parlare in queſto modo.

Mamertini (hoc namque fibi nomen Campani, occupata Mef

fana,indiderunt)quamdià Romanorum, qui Rhegiumpriùs occu

pauerant,auxilio funt vſi, & opidum, & fines fuos fecuri poſſe- ,

derunt. Et appreſſo. Fosteà vero quàm obfiáione cintiis, qui :::|::::::

Rhegium tenebant, illud, de quo diximus,auxilium defecit; mox: ;:

ipſi viciſſim ob quaſdam buiufcemodi cauſas intra muros funt i :

compulſi • Etde loro fatti,che qui à noi appartengono,per utne a quel

fine raccoatò, che Hierone, capitano de' Širacufani,in vna ſi di Mest:

battaglia ne fè grande vccifione; & che mox Syracuſas re- :::::: ":::

uerfu:,ab vniuerſis facijs Rex falutatus eſt (queſto Hierone »ಓ# :

fù il ſecondo di quel nome, & preſe quèlia Tirannia nel-ugar ::

l'anno,ch'erancófoli Caio Fabio Pittore, & Quinto Ogul- un lºrº bi:

nio Gallo, di Roma il 484) Mamertini, cùm iam ante Rhe- /ซูซ9 ::
gienst auxilio fuiffent deſtituti, pars ad Carthaginienfes con- :ಸಿ. лур я

fugeresiifue fe,arcemq; fuam tradidere:pars miſſis ad Populum -

Romanumlegatis,vrbem ei dedere, vtque fibi,ceà originis com- * *

munione tuntfir,opem ferat, petiere. I Romani alquanto ri- i

trofamente lor mandarono il foccorſo, quippè auxilii la-

tiomanifeſtam præfferebat abfurditatem; nam eos,quí paullò

antè ciues fuos ob violatà erga Rheginos fidë, grauijimo fuppli

cio affetiffent,repente Mamertinis, qui ſimilia patraßēt,ire auxi

liatū. Fin qua Polibio. Et mi è ſtato neceffario recar in vna "

volta la fua narratione degli occupatori di ambedue le fu- “

derte città, che commodamente non farebbe potuta diui
,l.R r r r 2 derfi|دنلب

*



684 D. 7. S C : 6, R S O I y:

derfi, falche hera diſtintamente di effi parleremo,&prima.

de Mamertini. - -

eli occupate A Polibio, concorde Strabone diffe nel lib. 6. che Ma-,

" ", "# mertinigens Campana, Meffană inhabitauit.Diodoro Sicilia--
na, da alcu: - - - v : :هب . - " - - -

:::::::: no parche gliriputò Sanniti;percioche nel libao bis tradit

pau; a. ai. (fono parole del Cluuerio nel cap. 6. del lib.i. della Sicilia)

fri. Sanniti, Agathoclem, Syracuſanorum Tyrannum,in acie contra Cartha

ginienfes habuiſſe mercenarios milites Samnitas, Etrustos, &

, Gallos: libro autem XXI, memorato Agathoclis interitu,(mori,

. - Agatocle nell'anno 28. della fua Tirannia, & di Roma nel .

462.)ſic ſcribit:(non recherò tutto quel racconto della con

teſa de’ ſoldati Siracuſani, & de: mercenarij;mà quanto qui.

può baftare)Obtinuerunt, vt à tumulto defifierët, bac equidem,

conditione, vt mercenarijftato tempore,diſtraffis facultatibus»,

Sicilia excederent. His ita ratificatis peregrini ex compatio Sy--

racufis emigrarunt,& ad Fretumprogreſſi à Meſſènijs, vt ami--

ci, & ſocij ad murum in vrbem intromittuntur. Ibi bu

maniter in edes recepti,moći: hoſpites obtruncant, dustifque il

lorum vxoribus,fue poteſtatis vrbemfaciunt,Mamertinamque:

vocät à Marte qui illorum lingua Mamers nuncupatur.Queſto,

fù il dire diDiodoro.Mà più manifeſtamente chiamò San

- - niti i Mamertini Alfio appreſſo Felto,che alparere del Vof

႕ႏိုင္ငံမ္ဟုဖ္ရစ္သည္ကို fio nel lib.3, degl'Hiſtorici Latini, viffe ne tempi dell’Imp..

:常霹Senero,ờalquanto dapoi. Mamers (fono le parole di Eesto),

::::::::: Mamertisfacit; ideji lingua ofta. Mars Martis; vnde ø Ma

wati, mertini in Sicilia diffi,qui Meſſane habitant. Mamertini autem.

appellati funt hac de caufa. Quàm de toto ſamnio grauis inci-

diffet peſtilentia, Sthenius Mettius, eius gentis princeps conuoca--

ta ciuium fuorum concione, expoſuit, fe vidiſſe in quiete preci

pientem Apollinem, vt fi vellent eo malo liberari, Ker Jacrums.

• vouerentsid est quæcumque Were proximonata effent immolatu:

rosſibi...Quo fastoleuatis post annum viceſimum, deinde einf.

dem generis inceſſit peſtilentia, Rurſumitaque confultus Apollos.

reſpondit, non effeperfolutum ab iis votum, quòd homines im--,

molatinon effent; quosfi expuliffent, certè fore, vt ea clade libe--

rarentur. Itaque ij iuffi patria decedere,quàm in parte ea Sicilia.

confedelſent,que nunc Tauromenitana dicitur fortè laborantibus;

bello nouo Meſſanenſibus auxilio venerunt vlirò,eoſque ab eo li--

kerarhut strouinciales quod ob meritum eorã,ụt gratiam refer:

rfnfº.

|
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ment, c} in fuum corpus s communionemque agrorum inuita

runt eos,& nºmen acceperuntunum,vt dicerentur Mamertini;

uòd coniestis in fortem XII. deorum nominibus, Mamers

鄒exierat,qui lingua Oforum Mars fignificatur.cuius histo

rie austor eft|Alfius lib. I. Belli Carthaginienſis. Così Alfio,ồ silio come:

ver Fello.Aggiunge il Clauerio che alla medefima origine defimi Dio
diquel nomealludeua Silio nel lib. 14 in quelli verfi. doro,& Al
„ . Incumbens Me/Täna Freto, minimumque reuulſa fio riſcon,

..DiferetaItalia, atque Offo memorabilis ortu.. TI1ťOליי

Etdicendo, di non hauer letto giamai, Samnites Ofcavfos Par, che as

fuiſſe in Samnio fuo-lingua, ក្ញុំ conciliarpenfan- uettere effe.

do frà lorofteffi,& con Liuio,tuttiifudetti autori)che queire di que

Mamertini furono de medefimi sanniti ch'haueano occu; :::::::::

pata Capua intorno à ho4, anni prima della Tirannia del:: :Íudetto Agatocle ; & che quella peſtilentia dee intenderfi fa. முக:

auuenuta nella Campania,& non già nel Sannio. Mà tutto

ciò non può anche effer vero, fe quei Sarniti Campanifuro, Md, furonº

no di quelli,che nella CampaniaoccuparonoNola? Certa- :::::|:::

mente molto più non estendo ſtatagiamai Capua attribui-:f

ta al Sannio,come fùquella città della quale diffe l'Autore:48វើ -

dell'Epitome del lib.81. di Liuio,che Sylla Nolam in Sam- -

nio recepit: laſciando, che potrebbe riſponderfi, non hauer

parlato Alfio,nè de' Capuani Sanniti di Capua,nè di quelli.

di Nola; percioche diffe: „Quàm de toto Samnio grauis inci--

diffet peſiilentia . Talche i Mamertini non furono prole de

foli Sanniti della Campania: & laſciando, chefe i foli San

niti di quelta regione parlauano in lingua Ofca: per quali

maniera il Romano, confole Lucio Volunnio appreſſo Li-- s

uio nel lib.1o. mandò nell'effercito de Sanniti, i quali ha--

uendo depredato, il campo Falerne, eran per far ritorno

nel lor Santio: gnaros, ofte linguæ exploratum quid ageretur?

Il m edefimo Cluuerio inuero nel cap.9. del lib. 3. dell'Ita- Il Clunerio,

lia nõricordeuole di quelche hauea detto quì,raccolfe con ilçº;de das

fermezza da queſte parole di Liuio,che Ofco funt vſi fermº- fs steſſo.

ne samnites : intendendo de Sanniti dell'originaisannio;

laonde foggiunſe,che hinc etiam Campanisab Samnitibus or

ti, Ofcum illud habuere vocabulum. Medixtułicus. Nel reito

Polibio, come fi è intefo à dietro, diffe de medefimi Cam--

pani Mamertini, che richiefero da Romani, vt ſibisceà ori--
XII«. |- gini$ y
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r quali nos ginis communioneiunffis(nel Greco è suíçvasts)opem ferrent:

di ſe "gae- » non volendo fignificar alcuna loro tretta congiuntione di

:::: fangue,come par, ch'haueffe prele le fue parole il Zonara »

; :; nel fomo 2; mà dinotando la comune origine di effer Ita

liani, & perciò douer effer foccorfi contro de'Siracufani

Polibio illu Greci. Le parole del fudetto Zonara apprefio il fuo inter

tirato. Zo prete, che del ſuo Codice Greco non hò copia, fon queſte.

::"*"*" opem Romanorum, vt quos cognatione attingerent, implora
tO. runt. Et di queſto, parmi,efferſi ragionato à baſtanza.

@aii, i, HorºggCCLುತ್ತಿಲ್ಲ! di Regio qual cofa diremo? Po
|- - - - - - -- - - هص--2-2--م : º

JÈ par: libio glidifie Romani,& mandatida: Romani in aiuto de

Regio, furo. Regini,loro amici;& amici gli appellò,non già parenti de'

": fº:::-:#et Mamertini. Per Romani gli defcrifiero, lo steffo Liuio,Va

.lerioMaffimo,Eutropio,& Paolo Orofio,in varie maniereيلياموه

Liuio nel 1. 28. in perſona di Scipione paragonò più allor

|- misfatto la feditione, ò più toſto la ribellione di ottomila

1. foldati Romani, che à quello de' Mamertini in Meffina s»

& de Sanniti in Capua, fecondo la già rifiutata fua opinio

ne,dicendo. Rhegium quondam in praſidium miſſa legio,inter

feċřis perfeelus principibus ciuitatis, vrbem opulentam per de

cem annos tenuit. Et appresto. Illi fieut CampaniCapuam,Tu

fcis veteribus cultoribus ademptam, Mamertini in Sicilia Mef.

fanam,fic Rhegium habituri perpetuamfedem erant, necpopu

- - lum Romanum, nec focios populi Romani vltrò laceſſituri bella.

:: : Et di nuouonel lib;3 i in perſona del Legato Romano nel

:,: confºglio degli Etoli Rhegium.pyrrhibellegio à nobis, Rhe

f:3;&: - ginisipſis, vt mitteremus, orantibus,in præſidium miſſa, vrbem,

ícontrato ad quam defendendam miſja erat per fcelus poſſedit:Comproba

$;':Yalºriº uinus ergo idfacinus,an non bello perfecutifteleratam legionë,
Mafi. in poteſtatem nostram redaftam, tergo, & ceruicibus pænasfo

cijs pendere, cum coegiffemus, vrbem, agros fuaque omnia cum

libertate,legibuſque Rheginis reddidimus ? Valerio Maffimo

nel cap.7. del lib.2,ch’è della Diſciplina Militare,defcriffe »

ancor queſto frà gli altri effempi della feuerità del Senato

Romano nel caftigar i delitti de fuoi ſoldati;che cum mili

tes,qui Rhegium iniuſto bello occupauerant(io quì,& nel reſto

di queſti ragenti laſcio di offeruaria vàrietà, la qual per

altro fuori della preſente questione è fra loro autori) mor

tuoque duce (*belliº, M. Cafiumferibam eius fa/ропte iтре

f4f9
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ratorem delegerant, carcere incluțit, ac M. Fuluio Flacco Trib.

Pl. dcnunciante,nè in ciues Romanos aduerfus morem maiorum

animaduerteret, nihilominus propoſitum ប្ដ eſt. Eutro

pio nel lib. 2. & Paolo Orofio nel cap. 3. del lib.4. dicono,

che quella Legione fu l'Ottaua.Adunque nó furono inve

Della lefle

ne Ottaua.

runa guiſa Capuani:non fol che non furono Capuani San
I,* qu 4! da

niti. Mà tuttauia il Cluuerio cita à fauor fuo Strabone nel

lib.6;il qual parlando di Regio difie,che ſub ætatem Pyrrhi,

Campanorum præſidium incolas , violatis pastis , circumuentos

interfecit. Et cita ancora il lib. I 2. deil'Epicome di Liuio,

doue fi legge, che cum in præfidium Rheginorum Legio Cam

pana cum præfffo D. Iubellio miſſa effet, occifis Rheginis, Rhe

gium occupauit. Et nel lib. 15.fi foggiunge,che Legio Campa

alcuni fà

detta. Legio

ne Ganpa a

na dai cogne,

me del ſuº

Tгіёнло,

nasque Rhegium occupauerat,obfffà,deditione faċła fecuri per

cuff est. Et hauerebbe anche potuto aggiungere, che la ,

gente Iubellia fù Capuana, nella quale poi nacque quel

Iubellio Taurea famofo nelle hiſtorie del medefino Liuio,

in Valerio Maffimo,& in Cicerone. Mà deueremo moi cre

der più toſto al breuiatore di Liuio che à lui ſtesto ? Et non

potremo perſuaderci, che quel Iubellio fù detto Campano: ,

non per elfer nato in Capua, mä per alcun altro accidente,

onde anche naſcer fogliono i cognomi ? Et che altra gen

te, appellata ſimilmente Iubellia,fii Romana ? Certamente

Liuio non hauerebbe giamai detto, che i Capuani milita

Ha teen:da ;

Capuaen : vtis

litato na lle

A le, tº" non
rono nelle Romane Legioni,il quale nel lib. to gli dcfcrific Ai

gia nelle Le
nelle Ais, ciò è nelle ſchicre de' confederati, in quelle pa

role . Î'àm Fabius,audita morte college, Campanorum Alam,

quingentos ferê equites, excedere acieiubet;delche può vederfi

il Lipfio nel cap.7. del lib.2 della Militia Romana.Alcun ,

forfe , direbbe, ch'eſſèndo ſtata conceduta à Capuani la ,

Romana cittadinanza, come afferma il noitro Velleio nel

lib. 1, fin dall’anno del confolato di Spurio Pollumio, & di

Veturio Caluino, che fù di Roma il 432, ben potrebbero

effere ſtati Romani cittadini quei Campani foldati,à qua

li poi nell'anno 473 fù commesta la difefa di Regio, quan

do il Re Pirro paſsò in Italia,come fi è intefo à dietro fen

za verun diſparere. Et da racconti di Polibio nel lib. 2. &

di Fabio Pittore appreſſo il fudetto Orofio nel cap. i3. del

fib 4. parrebbe poterfi raccogliereạche i medefimi Capua

gºопі.

*

Benche effen

do effi/tari d. *

quei terpo

Rozvanu cit

tadini : par

rebbe, cbe-,

ne’ loro effer

citi eran del

la fieſe lor

cow dotzene,
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ni in quel tempo militauano nelle Legioni; percioche nel

catalogo dell'effercito de Romani nella guerra co Galli

nell'anno, ch'eran confoli Lucio Emilio Papo,& Caio At

tilio,ciò è di Roma nel 528,effi diuifamếte defcriffero il nu

mero delle fchiere de foldati di tutti gli altri popoli loro

amici; mà del numero de' foldati Capuani non fecero à

queſto modo, che noldiftinfero da quello de Romani, co

me può ſcorgerfi dalle loro parole, che nel terzo Diſcorſo

Per la qual hò recate. Da queſta medefima fi gran congiuntionepo

::::::::: trebbe fimilmente giudicarfi,che poi auuenne quelche leg

്.妲 geuafi in alcuniantichi Annali riferitida Liuio nellib 23,

znakem2 dal quale il prefe Aufonio nel catalogo delle città illuſtri, .

ni esfoli fuf ſcriuendo di Capua : hauer mandati i Capuanii Ioro am

/* 4:antº eſ: bafciadori in Roma dopo la Romanarotta à Canne, postu

/********* lante, vt alter conflicảmpam: fieret fi rem Romanam adiu

uari vellent. Mà il trattar di queſto non è del prefente luo

go ; effendo intanto ben certo, che non per alcuno lor pa

rentadostaciuto da Polibio:mà per hauer commeffa la me

defima ſceleraggine,come accennò lo ſteffo autore, furono

ftretti amici queſti occupatori di Regiò, & quelli di Mef

fina;i quali per altro farebber douuti efferinimici per l'ini

micitia, ch’era à quel tempo frà’ Sanniti, & i Romani; tal

che à torto il Çluuerio gli riputò anche di vna ſtella gen

te con quelli di Entella. -

XIII. I Capuani diffirpe Etru/ci,bauendo attares

ta nuoua guerra co’Samniti per la difeſa de'Sidici

mi;ở effendorima/perditori,ricorſero all’aiuto de’

I Capusni Romanisi qualiper la loro deditione primieramen

in :::# te ottennero la Campania Capuasa, čº poi acqui

dichigli fii Aarono il resto della Campania Felice con la Cam
mò Sanniti - - -

ಕ/# panta 4/7f/64•

la Campa- - -

:. ::::: Rimanehorain queſto vltimo luogo à dichiararfi, quał

::::::::: fù la deditione de Ĉapuani à Romani,per la quale hauen

do effiaccettatala loro difeſa, diuennero legittimi fignori#ְי

#::#. della 9:n"P:ia,& Poterono cỡ giusta guerra difcacciarne

% . i Sannitische l'haucano ingiustamente occupata. Mà prima

- di
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di far queſto,dee notarfi,che Liuio, dal qual folohabbiano

con maggior chiarezza » che da ogni altro autore queſto

racconto, parlò di queſte cofe concordemente à quel che

hauea parlato delle precedenti; laonde quei primi Sanniti, i

quali,ſecondo il dir fuo, hauendo tolta Capua à gli Etruſcí,

erano diuenuti Capuani, postedeuano tuttauia nel tempo

della lor guerra co' Sanniti del Sannio, nata per cagion de

Sidicini,& Nola,& Nocera,& l'intiera Campania Felice, &

ancora l'antica;fiche perfeuerando in molta potenza,& pro

fperità,furono da lui appellati.Arx finitimorum. Mà fe tutto

ciò fia vero : non può effervero, che Nola fù occupata da:

medeſimi Sanniti nel modo,ch'io penſai,efferfene fatto fcã

bio con l'occupatione di Capua;& conuerrà dirfi, ch'ella da

effi fù poi conquiſtata col retto di quel tratto fin al fiume »

Silaro in quelle altre nuoue guerre, per le quali finalmente i

Capuahi,ridotti à mal termine, diuennero dedititij de' Ro

mani.Della maggior probabiltà dell'vna, ò dell'altra fenten

za io non prenderò à farqueſtione : parendomi,che in ogni

modo fi fia baſteuolmente ritroaato quelche più fi andaua

ricercando; cio è, che i Sanniti tolfero à Capuani Etrufci,

ch'hauean contro di effi prefala difeſa de'Sidicini : & nọn

già à Capuani della lorgente, il dominio della Campania;

à quali poi,ſecondo il dire di Strabone, il ritolferoi Roma

ni ; talche laſciando anche di replicarvna altra volta le pa

role di Liuio, ch’hò riferite à đietro, douendo ben auualer

mi del refto del fuo racconto per quella parte, che non ri

Pugna à racconti già intefi,di altriantichi autori,ſeguirò il

preſo ragionamentofenzaaltra dimora.

H Capuani Etruſci adunque,i quali hauendo riordinata

che furono

all'hora lor

tolte da altri

Sannitt

I Captant

la loro Republicanella forma accennataci da Diodoro Si-:"::::::::

ciliano, hauean perciò fatti maggiori acquilti, foggiogan

do Cuma, onde eran faliti in gran riputatione : effendo poi

ftatiricercati del loro aiuto da Sidicini, ingiuſtamentetra

uagliati da Sanniti,n'accettarono prontamente la difeſa,la

qual parea alla loro degnità conuenire. Mà il lor foccorſo,

che riafcì inutile à gli amici,fù à fe fteffi pur troppo danno

fosi quali magis nomen(per feruirmi delle parole di Liuio)ad

præſidium fociorum,quàm vires cum attuliffent fluentes luxu ab

duratis vfu armorum in Sidicino pulſi agro, in fe deinde molem
XIII Sfff - 9/74?l6$$$

tili αύξη/ο

ri de’ Sídici

nº contro de:

54ялікі.
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Et moltº pià omnem belli verterunt.Siche di nuouo rottiin vna altra gran

di feA : giornata, nő eſsendo lor rimafo alcun modo di poterii di

:::::::" fendere all'aperto:appenafi tenean ficuri dentro della città,

chiwáz,Ä · & i Sanniti non ritrouando più veruna refiftenza, fcorre

fra proprij uano per ogni luogo à lor piacere. In queſto ſtato eran le »

marr, cofe de Capnani,cùm,(ſegue à dirLiuio)robore fuæ iuuentutis

accifo,nulla propinqua ſpes effet, coasti funt ab Romanis petere

auxilium Legati introdusti in Senatum, maximè in banc femten

tiam loquutifunt . Di quella oratione, formata dallo fteffo

autore à fuo arbitrio, come altre volte far fuole,io non re

- cherò altre, che quelle parole , le quali pareranno al noſtro

鷺; biſognoſecondole occafioni più appartenere, effendo ſtata

.ே;:, la conchiuſione di quella ambaſceria, che i Çapuani diede

senere i lo-rofe fteffi,la lor città, & ogni lor cofa in deditione de' Ro

rº aiutº s G mani; per la quale conuenendo, che ne haueller prefala di

#:: fefa fecer primieramente intendere à Sanniti, vt Capua vr

diff. becampanoque agro abstinerent;& percioche n’hebber ſuper

ba riſpotta, iuffu Populi confitles ambo cum duobus ab vrbe

exercitibus profetti, Valerius in Campaniam, Cornelius in Sam

Linio illu. nium:ille ad montem Gaurum: (per cuſtodir il campo Cuma

strato. no, alli cui danni i Sanniti col fauore de' Napoletani, loro

amici,paffauan di Nola facilmente)bic ad Saticulam(per im

pedir, che i medefimi Sanniti non moleſtaffero i luoghi più

vicini alla città da quel lato) caſtra ponunt. Et fù queſtala »

prima volta, che l'armi de' Romani paflarono nella Cam

paniaper offeruatione anche del Sigonio nel cap.1o. dellib.

Takhe Par: 1.De Ant.iure Ital.Si attaccò per queſta cagione frà l'vna,&

}i. "altra genteafpraguerraماه quale pernuoui loro ſdegnidu

berati. rò molti anni,&'intãto paruero i Capuani quafi davn mol

to ftretto affedio liberati. In queſta fentenza l'ambaſciador

Silio illu- Saguntino parlando appreſſo Silio nellib. I. al Senato Ro

fratoin-º mano,hebbe à dire,

geುಣ್ಣಿ, --Vos & Čampamatueri

& con Li-* - -- : - -

uio rifcon. *º Moenia,depulfo Samnitum robore,dignum

erato. », Sigfis duxiſtis auis– |

Etfimilmente Decio Magio apprefſolo fteffo Poeta nellib.

*: dicena de medefimi Romani à fuoi Capuani,inuaghiti

di ſtringeramicitia con Hannibale:

» Hi ſunt qui veſtris infixum moenibus hostem

?» ДОР
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2 Deiecere manu, & Capuameriphere ſuperbis

37 Samnitum iuſſis

così quel Poeta volendo alludere alle parole,che Liuio poſe Liuiº in-:.
in bocca de ſudetti ambaſciadori Capuani: Bºventum est, : luoghi

Patres confcripti, vt aut amicorum , aut inimicorum Campani illustrato.

fimus. Si defenditis vefiri:fi deferitis, ſamnitium erimus. Per

cioche ſe Capua, & la fua Campania fusteroftate in potere

de Sanniti, come potrebbero hauerpoi foggiuntoi medefi

miambaſciadori : Capuam ergo, Ċ* Campaniam omnem, ve

firis,an Samnitium viribus accedere malitis, deliberate Et ap

preſforagionando della lor fierezza. Ea ad oppugnandam Ca

puam rapit. aut delere vrbempulcherrimam, aut ipſi poſſidere

volunt. Et di nuouo,volgendo il parlare à Romani Senatori.

Vobis arabitur ager Campanus, vobis Capua vrbºfrequentabi

tur.Etancorla quarta volta. Ita iue populum Campanum,vr

bemque Capuan agros,delubra deun, diuina, bumanaque ºmnia

in vestram, Patres confcripti,populique Romani ditionem dedi

zmus. Alche acconſente molto bene, che dopo la loro dedi

tione fulle ſtata mindata à Sanniti, come fi è intefo à die- ·

tro, quella ambafcerta populi Romani, senatuſque verbis, vt

Capua vrbesagroque Campano abſtinerent. Siche Silio non ci

dimoſtrò altro,che quel che Liuio ci hauea raccontato.

Mà non così fè Lucio Floro, quantunquegli fidia il no- Pe. Capua:

me d'hiſtorico, & non già quello di Poeta; come facilmen- :::::

te può ſcorgerfi, fe li raffronti infieme il dire dell'vno,& del- :m: „

l'altroautore Liuio à Capuani foli attribuì ch'haueffero in- tro de san

uitati i Romani alla loro difefa,& del campo Campano;& niti.

per quelche appartiene à queſta parte,oltre quelche fi è no

tato à dietro,introduffe i loro ambaſciadorià parlare in tal

modo.Annuite patres conſcripti, nutum,numenque vefirumin

uitium Campanis;& iubete ſperare,incolumem Capuamfutură. |

Dipiù volleche non effendo potuto da lor negárfi,che i Sã ::::::::::

nitieran di alcun tempo prima ſtati amici de Romaniha-:”

ucifer foggiunte quelte parole. Nequè hercule, quòd Samnites b. -

priores amici, ſocijque vobisfaffi funt, ad id valere arbitror,nê

nos in amicitiam fufcipiamur Alche il Senato haueffe riſpoſto,

ch'era ben giutto di non rifiutare i nouelli amici, mà in tal

guiſa,nè qua vetuſtior amicitia ac focietas violetur. Et perter:

zo queſta fola ragione refe, di efferfi accettata da Romani.

XIII Sfff a COll
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r quali per cõla loro deditione anche la lor difeſa; percioche vrbs ma

l’acquiſto di

Сариа , tУ

dei ſuo fer

til campº, vi

dcccnſ ents •

*0:20,

Floro di

più coſe cõ

trario à Li

uio, rifiuta

to, & nota

го.

xima,opulant ffimaque Italiæ,vberrimus ager, marique propin

quus,ad varietates annone horreum populi Romanifore videba

tur: fecondo che da medefimi ambaſciadori n'erano ſtati

inuaghiti,per hauer lor detto.Vobis arabitur ager Campanus:

vobis Capua vrbs frequentabitur . Mà Floro nel cap. 16. del

lib. I. vfurpando vningrandimento in vero poetico, di cui

per alcuna parte queſta hiſtoria non hauea bifogno, & per

adeuna altra non era capace,non attribuì à'Capuani:mà alla

Campania, d'hauer inuitati i Romani alla fua difefa : quaſi

che la Campania, che veniua moleſtata da Sanniti, fuife »

fiata diuerfa da quel campo Campano,che appartenendo à

Capuani fù da effi conceduto per deditione a Romani. Si

prefe anche licenza diaffermare, che i Romani non eran

punto più amici de'Sanniti, che de' Capuani, hauendo,for

fe, giudicato(quel cheà Liuio non douette parere,hauer bi

fogno di queſto ſcudo)che non farebbe ſtato głufto,che per

la fola auidita del nuouo dominio haueffer cosi proątamé

te rinuntiata vna amicitia antica. Et aggiunfe con non mi

nore offeſa del vero, che oltre la degnità, & le ricchezze di

Capua, & la fecendità della fua regione, da Liuio fol confi

deratafà grande allettamento,che hauefjero accettata quel

la imprefa l'amenità delle città della fuariuierajnon accor

tofi,che i noſtri luoghi di mare,nè men per alcun altro feco

lo appreſſo furono in pregio, come in queſti Dıfcorfi fi è

più volte offeruato.Le fue parole, mentre ragiona del popo

Îo Romano, fon queſte. Precibus Campante motus,non pròfè,

fed quod eſt ſpecioſiùs prò focis samnitas inuadit. Erat fadus că

vtrifque percuffum,fed hoc Campani fanstuus, gº priùs omnium:

fuorum deditione fecerant. Et appresto dopo le vniuerſali lodi

della Campania,ch’hò notate nel terzo Diſcorſo ; & dopo

quelle de fuoi laghi,& de fuoi monti; & dopo haueranche

mentouate le fue piaceuoli città di mare, Formia(diqueſta

defcrittione non replicherò quel che hò detto altroue) Cu

ma, Pozzuoli, Napoli, Herculaneo, Pompei,& Capua delle

altre capo.Prò hac vrbesijs regionibus Populus Romanus Sam

mitas unuafit.

Et haueffe pur egli non più, che per la fudetta manieras

anticipati itempi,nó confondendo anche le ragioni de do:

IllIlly
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minij in queſte vltime parole. Pofciache in qúel punto, nè Le città det

Herculaneo, nė Pompei poffedeuanfi dagli Etruſci Capua- trettº Wais
ni,& Napoli non fù di lor poteſtà giamais fiche non poten- *..:- del

do quelle città efferſi compreſe nella loro deditione falfofừ :::::...,

il dire che parimente per la loro difeſa i Romani attaccaro-eran de:

no la guerra co Sanniti, i醬 doueano hauer già tolte à n.t, quenas

medeňmi Etruſcile prime due col reſto di quel tratto, non :::::::";

folainente fin al fiume Sarne, mià finalSilaro,dal tempo,che ಸಿನಿ;:#

conquiſtarono Nola, come fi è notato à dietros nè doucano: **

hauerne ancor fatta perdita, come apparità manifeitº Per gloro, gu.quel che foggiungerò di qui à poco: il campo Campano,:" ų

del quale i Capuani con feitefſi, con la loro città, & con »

tutte l'altre lor cofe fecero deditione à Romani può giudi- che a queť

carſi,che fu quello per altro modo da Liuio appellato. Cam tempo la ce

pania;la qual da me fù dimoſtrata nel primo Diſcorſo,& de- ***** ::::
nominata dal nome de medelimi fuoipoífelfori per cogno-?: քօք

me.Capuana: ne di là del fiume Volturno da quel lato: nè di

là di Acerra verſo illato oppoſto, perueniua; effendo ella.»

stata propriamente il Capuano territorio, che dal monte

Tifata per vn altroverfo giungeua al mare,ficherinchiude

ua nel mezzo Atella , & ne' fuoi vltimi confini dal lato del ***

fudetto fiumehauea Cafilino; da quello del mare,Volturno.

Literno,Cuma& Pozzuoli (già fi è detto, che Napoli non

appartenne à Capuani) & da quello di Acerra verfo il fu

etto monte,Sueffola,& Galatia, che gli era più vicina. Cer

tamente gli ambaſciadori Capuani, i quali ragionando nel

Senato Romano accennarono; ch'era fuori della propria-s

Campania il campo Sidicino in quelle parole . Paràmfuit,

quòd femel in Sidicino agro, iterùm in Campania ipfa legiones

noſtras cecidere:quando poi foggiunfero quelle altre. Eð vem- |

tum eſt,Patres confcripti, vt aut amicorum,autinimicorum Cam

pani ſimus. Si defenditis veſtri: fi defritis, Famnitium erinus»

Capuam ergo,ớ- Campaniam omnem vefirissan 4 amnitium vi- 1 x

ribus accedere malitis,deliberate:non intefero della medefima Liuio illu;

ſpecial Campania in altra guifa, che come d'vna parte del- firato,

la Campania maggiore,cio e della Felice; della quale i San

niti postedeuano il tratto Nolano, & il Nocerino con Her

culanee, & Pompei; & fe non fuffero ſtati rifpinti in dietro,

n'hauerebbero anche ottenuta,conquittando Capuasquetta
XIII - altra

* - ,
|

- - - -
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altra parte; fiche ne farebbero ſtati quaſi intieramente fi

gnori: & fe fi attenda l'opinione di coloro, che gli riputaro

novnafteffa gente con gli Aufoni,i quali ne poſiedeuano il
tratto di là del Volturno final Liri, non altro era lor rimafo

di acquiſtarne,che queſta fola Campania Capuana.Parue.»

all'incontro fimilmente aprirfia' Romani per la fudetta de

ditione vna allai facil via alla conquiſta del retto della mag

Floro am- gior Campania, come appunto auuenns; alchefe Floro in »

ខ្ស alcuna guifa hauelle voluto rimirare nelle fue vltime parole.

مان: :ງູ, Prò hac vrbe,ijs regionibus populus Romanus o amnitas inuafit:

egli non ne verrebbe da me riprefo: parendomi, che Liuio,

ch’è di ciò concorde à fe ſtefio,nè veggio,che altri gli fi op

ponga, fe ne debba riputare autorcerto; fe pure temeraria
- - II]CIITC IMOI)毁 fi voleile negar di cio fede Et già fi è potuto

strabone , fcorgere,ch'al ſuo dire aflai bene è d'accordo il dire di Stra

& Linio cỏ bone, che fi è recato più volte; onde fi è intefo,che la Cam
cordi. pania,tolta à gli Etrufcı da Sanniti,fù lorritoltada'Roma

ni ; ilche pcr quanto appartiene à quella fua parte, da me »

chiamata Campania Capuana, feguì nel tempo,& nel modo,

che fi è dimoſtrato quìà dietro : & l'acquiſto, che fecer poi

del reſto, dall'vn fuolato, & dall'altro,vien pur da Liuio de

fritto largamente del che,quel che alnoſtro biſogno baftar

poifa,contierrà qui estaminare. , .. .

Ancbe in » . Postedeuaſi dagli Aufonidiuifamente in molte città qua

quel tempº fi intiera quella altra parte della Campania Felice,ch'era di

:::::|: 4" là del fiume Volturno, hauendoui anche i Sidiçini la loro

::::; città, appellata Teano, quando nacque fra Sanniti, & Ro

;:, :, :, maniquella lunga guerra per la cagione già raccontata;fra'
a, la del vol quali i conflitti furon varij,& fanguinofi,& varie ancora in
ſtif/30, quel mezzo le paci: non hauendo in tanto rallentato punto

„ , il Capuano popolo il fuo fdegno verſo de fuoi inimici;per
D悦 il ::: cioche due anniappreſio, quậtunque diſcordeda ſuoi Equi

::::::: ti, congiunſe di nuouo l'armico Sidicini in compagnia de:

campº Faler Latini à’loro danni; neceſsò anche d’impugnarle contro

nosin brºue de fuoi liberatori che gli hauean ciò prohibito;da’quali in

#:: tºgli pena gli fù tolto il publico campo Falerno, ilche auuenne.»

******" nell'anno 413. di Roma, eiendo confóli Tito Manlio

Torquato la terza volta, & Publio Decio Mure. Hauean.

fimilmente i Romani nel medefimo anno ottenuta perde

- ditio
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s ditione Aurunca, che forfe congiurato hauea anch'ella co' Che in 4a“
Latini ; la qual disfatta tre anniappreſſo, nel confolato di : #ሥp •

caio sulpitio Longo & di Publio Helio Peto,da vicini Si- ::::::
dicini,ne furono acceſi alla vendetta; &la lor prima impre- anno perae

fa fù di eſpugnar Cales nell'anno del confolato di Marco ditione Au

Valerio Coruo la quarta volta, & di Marco Attilio Regolo, runca.

cioè correndo l'anno 418. di Roma; perciochequella città . .

hauea prefe l'armi a fauor de medefimi Sidicini , laonde » : : ::

nell'anno ſeguente vi mandaronovna colonia di due mila::"
& cinquecento coloni • Et benche nel fudetto autore non fi ċaíes.

habbia nulla dell'acquiſto, che poi fecero di Teano, città di

effi Sidicini ; può nondimeno giudicarfi, che non ne paſsò

gran tempo; & io hò per fermo che l'hauean già ottenuta-, Bt, appreſſo

prima dell'anno del cộnfolato di Marco Petelio, & di Caio :: :::nº :

SLulpício, che fù di Roma il 439, nel quale preferole città:::"

degli Aufoni, Aufona, Minturno, & Veſcia pertradimento Vestia:

dī alcuni de'loro cittadini, alle quali s’impútaua; d'hauer Minturno ·

tenuta amicitia co' Sanniti ; ilche auuenne in vn fol punto,

& in vno ſteſſo modo; ſed quia (fono parole del medefimo

Liuio nel lib.9.) abſentibus ducibus impetus eſt fatius , nullus

modus cædibus fuit; deletaque Aufonum gens vix certo defestio

mis crimine perindèacfi internicino bello certaffet.Per la defcrit- Per la dif::

ta maniera adunque peruenne in potere de' Romani non- É.:,

con molto lunga guerra ancorquella parte della Campanią: ്.

Felice di là del Volturno negli annidimoſtrati; benche poi nii, #.E.,

vi hebbero à patire fpeffe volte non leggieri danni da’vicini traffi. "

Sanniti, de quali all'incontro vi ruppero gli efferciti più

d’vna volta . Per queſto timore nell'anno del confolato di

Aulo Cornelio la feconda volta,& di Gneo Domitio, ch'e

ra di Roma il421, quando non ancora s'era dato fine alla s ',

guerra co' Sidicini, zº Samnium quoque (pervfar le parole » |- *'t

ur di Liuio nel lib. 8.) iam alterum annum turbari nouis con- - .

filiis fiſpeċium erat;eò ex agro Sidicino exercitus Romanus non - *

eft dedutius. Et laſciando di notare tutto ciò,che viauuenne * * * *

ne' tempi feguenti fra l'vna,& l'altra gente, bafterà recarne, -

quelche filegge nel medefimo autore nellib. Io;che nell'an

no del confolato di Lucio Volunnio, & di Appio Claudio,

che fù di Roma il 457, in Samnio noui exercitus exorti,adde

populandos imperii Romani fines, per Vefinos in Campanum

хIII. " | țin
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s (intende dello Stellate) Falernumque agrum tranfiendunt, in

gentefque prædas faciunt - A' quali diede vna gran rotta ne'

medefimi luoghi il fudetto confole Volunnio, fiche sè ma

gnum ea populatio Campani agri tumultum Romæ præbuerat,

poi le fue lettere parte cure exonerarunt Senatum , quibus q

# fos, fufofque populatores Campanie,cognitum eſt. Et foggiunge

Liuio, che tùm de preſidio regionis depopulate ab Samnitibus

agitari coeptum; itaque placuit, vt duæ colonie circa Veſcinum,

|- c3. Falernum agrum deducerentur: vna ad hoſtium Liris fluuij,

|- que Minturne appellata: altera in faltu Vefino, Falernum con

- tingente agrum, zbi Synope dicitur, Greca vrbsfuiſſe, Sinueſja

deinde ab colonis Romanis appellata; nec, qui nomina darent,fa

cilè inueniebantur; quia inſtationem ſe propà perpetuam infeſte

regionis,non in agros,mitti rebantur. . . -

nebbero : Mà furono molto piùfrequenti,fe ben fioſferui nel lib.7.

激 nel lib.8.& nel lib. 9. dello ſteſſo autore,le loro contefe,che »

::::::: per gli ſtestianni commifero dallato di Caudio, & di No
pià che in al la (non appartiene å me parlare di quelle, che commifero

tra parte-º fuori di queſte regioni) donde fe i Sanniti per l'antico loro

::::::... fdegno controd:Gapuani con più fiero ardore, & quanto

:::* per la pianezza de fiti poteuanfarlo più facilmente : tanto

caudio, er più frequentemente infeſtar douettero la Capuana Cam

di Nola, pania, della quale eran frontiere, come altroue fi è notato»

Suellola,& Acerra:non men vi hebbero à foſtenere perdite »

graui da Romani. Da quellato ne piani campi Campani

nell'anno 439. di Roma,mentouato anche à dietronel qua

le eran conſoli Marco Petelio,& Caio Sulpicio,feguì quella

fi gran battaglia,nella quale, diffe Liuio,che ad triginta mil

Posee ºttenu lia caeſa,aut capta ſamnitium proditum memoriæ eft; & che nő.

ta di :::" ne ſcấparono altri niſi qui Maleuếtum,cui nunc urbi Beneuen

警ម្ល៉េះ tum nomen eſt, perfugerunt.Il Romano nuouo dittatore Caio

faronº foi Petelio,non ceffando dal corfo di vna tanta vittoria:Piantò

een laſteſſa laſſedio in Nola nel feguente anno, esteado conſoli Lucio

::::::: Papirio Curſore laquinta volta& Caiºi:mio Bu::ola:
* inti: feconda volta; doue fe intra moenia ſub aduentum distatoris,

c3. Samnitium omnis multitudo, & Nolana agreſtis contulerất:

necità multo post, fiuè à Poetelio dittatores fue ab C. Iunio con

fule (nam vtrumque traditur) Nola eſt capta... 2ui capte decus

Nole ad conſulem trabant, adiiciunt, Atinam, G. Calatiam ah

- -- - eodem

-
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eodem captas. Quiàme non par bifogno prender fatica à di: |

mostrare, che per l'acquiſto di quella città, la quai di affai . . . ::

iungo tempo era ſtata principal fede de Sanniti nella me " , „ ' .

defima regione, diuenne all'hora ancora quel ſuo tratto de „

Romani:dãdocene di più non leggiero inditio il medefimo \ ,

Liuio; il quale non hauerebbe foggiunto dopo quel raccon-

to,che profligatoferė Samnitium bello, Etruſci bellifama exorta

est : fe i Sanniti in quel punto haueffer fatta perdita fol di Liuiº ilite

Nola, & non del reſto infieme della congiunta contrada 2. strato.

Certamênte Pompei era già de Romani,quando vi giunfe

ia loro armata di mare, condotta da Publio Cornelio nel

Þanno443. di Roma,del che ragionò Liuio, che recherò di

qui à poco. |- - - - -

E ben da non tralafciarfische quelli autori,i quali accop: cºn vet.

piarono con l'acquiſto della città fudetta ancor quello di prefer,Ä E.

Calatia,potrebbero hauer intefo della ſua più profima Ga- i Rºwani la

latia, che fù nella via Appia frå Capua, & Caudio nella »警 Galad

Campania çapuana, affai vicina à Sueffola ; & non già di :な
quella,che n’era molto più lontana nell'oppoſto lato della s an 2: A:

Campania Felice,di là del fiume Volturno,& hora fi chiama na, ma Atet

volgarmente.Caiazzo.Il che fe fuste vero,affai men deuereb-lº

bero hauer parlato di Atina,città ne' Volfci, la quale con le
~ - 9 - i • عم : : Antichi au

fudette due fuffe ſtata acquiſtata da Romani; ripugnandoui tori appref.

altrettanto manifestamente la molta dittanza de loro fiti, :f:: -

quanto il fito;&il nome di Atella potrebbe perſuaderci,che Diodoroši.

iui in Liuio filegga il fuo nome per colpa de copisti in , cil: illustra
quell'altro tramutato. Collocãdo anche Diodoro Siciliano醬 rifconn

nell'anno de medefimi confoli quella steffa conquiſta di“

Nola,& quella di Calatia,il cui nome ne fuoi Codici è cor

rotto in quello di Čelia,città non mentouata da veruno altro

autore : & attribuendo l'vna, & l’altra imprefa al dittator .

Quinto Fabio, parlò di effe congiuntamente in fi fatta ma

niera che della vicinanza di tai luoghi non può dubbitarfi.

Le fue Parole nel lib. 19. appresto iffuo interprete fono le »

feguenti Campaucis in bosticum ingreſſus, Celiam, & Nolano

rum arcem expugnat; cf prædæ multitudinem venundat; militi-

bhfine magnam agri partem forte diuidit . Adunque fecondo

queſti racconti douettero i Sanniti hauerprefa Ĝalatia, &

Atella dopo alcun tempo della deditione de'Capuania'Ro
2ᏑíAᏗ T t t t maتافو

|- |
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** :r telis mani, i quali nèfatebber potuti pencerartanto oltres së Pri

::":::- tra di ciò nou haudiero anche occupata Suellola,& Acerra,

:::::: ilche gonaitiſſimo filentio fi tace di Liuio:benche hauea,
avs Ācară puregii dimoſtrato nel lib.7; che Sueliola in quel primo anr

dºpo la dedi no della ſudetta dcditione era delle parti de' Romani . Ab

"º":"0". Saeffla(diffie)nuncij trepidi Capuam, inde equites citatiad Va
pங்கா. lerium confalem opem oratum vegiunt.Et appreſſo.Campanorã

Liuio nots- ****Амејһатәгитиме auditæ legationes precantibuſqueda

* tum,vt praſidium eò in byberna mitteretur, quo Samnitium carEG,

curfiones areerentu; . Et nel lib.8, hauea detto,cheAceyradi

là ad vndeci anni nel conſolato di Aulo Cornelio la ::

da volta, & di Gneo Domitio, era tuttauia di lor poteſtà;

poſciache in quello anno Romani fasti Acerrani,lege ab L.Pa

Liuio illa: piriºpratorelatequa ciuitas fineſaffragiº data . Per çagion-,

fatº, " forfe,della medefima nuoua lor conquiſta di Sueffola i San-,

* * niti, come hà lo ſtefio autore nel libro citato, potrebbero

· · · * * hauer fattaquella riſpoſta à Legati Romani nel confolato di

‘ Lucio Cornelio Lentulo,& di Quinto Publilio Filone, che s

fù il 426, di Roma. Inter Capuam, Sueſſulamque caſtra caſtris

|- ... conferamus; & Samnis,Romanus nè imperio Italiam regat, der

:::::#f9 - cernamus. Sò ben io,che per hauer il medefimo Liuio anche

ஆ# congiunto in vn racconto nel lib. 9.nell’anno del confolato

Má í Áſi, di Publio Cornelio Aruina,& di Quinto Marcio Tremulo,il

na , a caná quale di Roma fu il 447, che in Samnio noui motus exorti:Ca

“"4"/"hit- latia, cº Sora, praſidiaque, que in ijs Romana erant,expugnata:

: non può diri,che congiunſe i fiti di queſte due città delle->

бапаліі. " quali Sora era nello ſtello tratto di Atina,di cui fi è parlato.

Mà come io ben accõfento,ch'egli in queſto luogo nó inte

fe di Galatia della Campania Capuana; gosiangora molto

probabil parmi per gli contrafegni, che n hò addotti, non

hauer quei ſuoi autõri nel luogo allegato à dietro, Parlatº

di Calatia, ch’è hoggi Caiazzo, coliõcata ne montische di

uifero il Sannio dalla Campania Felice, come da lui Par

xta e masi. creduto.Ma ſe fost pur coſtretto accettar queita,ờyero qua

fe" che non lunque altra ſua difeſa, nondimeno non iacerei di crederes

::::::::: ch'egli non hauefie tralaſciata alcuna notabil parte dell'hi

ಔ:: ſtoria di queſte ſcambieuoli conquilte & perditede Roma
«anais: ni & de Sanniti in queſta regione, che per ognimodo daف

series. " luistestofuronoaccenaate. Poſciache parādo egli di證"
- pt€3
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þrefa,è dal dittatore Caio Petelio , ô vero dal confole Caio * -

iuniovsòqueſtomodo di dire-In Campaniam reditum maxi linio di

mè ad Volâmarmis repetendaminon hauendo prima mai più g:موي يه

raccontato,che quella città era ſtata tolta da Sanniti à Ro-“ .

mani:nè ch'ella era ſtata per alcun tempo di lor fignoria. |

Nulla più ſcufabil parmi il fuo filentio degli auuenimen- Tarquero at |

ti di Nocera, la qual città col reſto del fuo tratto di là del: “...

fiume Sarno prouò ne' medefimi tempi fimili vicendeuoli常d.#":

mutationi;fe fede daremo à Diodoro Siciliano, il qual dideía nchini,

nel citato lib. 19. che nel confolato di Spurio Nautio, & distºicii.e di

Marco Popilio,che fù di Roma il 437, Romani cum Samniti- Nocetacº: ,
bus bellum gerentes, Ferentum Apulia vrbem vi capiunt; Gr. ewani. .

Nucerie, que Alphaterna nuncupatur, (fù di queltocognome

la noltra Nocera, come fi è auuertito al fuo luogo) incole

fuafu quorundā industi,amicitia Romanorum deferta,in Samni- , , , ,

tium focietatem conceſſerunt. Di ciò Liuio non formòparolas - - - -

non hauendo nè men altra volta nel corſo di tutta quella-2 · · · ·

guerra mentouata quella città, ne hauendo parlato de ſuoi I quali fet

cafi più che leggiermente, ſcriuendone fol queſto nel più 22:7;:

volte citato lib. 9; che nell'anno del confolatodi Quinto Fa- defuic2=

bio,& di Caio Marcio Rutilo, cioè di Roma nel443, claſſis? »’accheggia

Romana à P. Cornelio, quem Senatus maritimæ oræ prºfecerat, : :: ::::

in Campaniam aĉřa,cum appulſa Pompeios effet.foci, inde naua- :::::::

les ad depopulandă agrum Nucerinum profeffi,proximis raptim i ini, fr,

vastatis, vnde reditus tutus ad naues effet,dulcedine, vtfit, prede erºata di

longiùs progreſji,exciuere hoftes. Palatis per agros nemo obuius mare,

fuit,cum occidione occidipoffent; redeuntes agmine incauto, baud |

procul nauibus affecuti agreftes, exueruntpræda,partem etiam

occiderunt. quæ fuperfuit cædi trepida multitudo ad naues com- .

pulſa eſt . Scorgefi di quà,effer vero quel che fi è auuertito à

dietro, che dopo la vittoria, ch'hebber di Nola i Romani,

acquiſtarono anche Pompei, per la qual coſa la lor maritti

ma foldatefca non vi fece verun danno, mà paſsò à depre

dare nel vicino territorio di Nocera, la quale in quelpunto

efter tuttauia douea in potere de' Sanniti. Non hauean la

fciati i Romani volerlatrarrealle parti loro per via di alcu

ne conditioni di amicitia,& di pace,che da fuoi cittadini nő

furono accettate. Mà tra per finiril reſto di quella guerra,& :

per vendicar le nuoue offefe, condottofi abſuoaſſedio il fu- * ,

* - XLII · T t t t 2 detto |

Liuio illu

strata;
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Et deliº“ detto Quinto Fabio nel feguente fuo nuouo confolato, nel

#::::::::: quale glīfucompaguo Publio Decio Mure effendo il 445.di

:::::. Roma, le dimandarono in vano; percioche da Fabio lor fu

jin: Zii,-- ron negate. Corfù les (diffe Liuio nel medefimo lib.9.) partiti

prefa della- prouincias: Etruria Decio, Wamnium Fabio euenit. Is profestus

:::Pºn" ; ad Nuceriam Alphaternam, iam tùm pacem petentes, quòd vti
Felice, - |- -

ea,cum daretter, noluif nt, afpernatus,oppugnando fubegit. Et

reltò col ſuo acquitto compito infieme quello della intie

ra Campania Felice dopo trentacinque anni delladeditione

Havedº be" de' Capuani. Mà per hon tacere quel che in alcun tempo mi

f::::::st cadde nel penſiero,io già hebbi molto ſoſpetto, che Diodo

2"窯. ro, recato à dietro, attribuì alla noſtra Nocera, di hauer la

:, ai Lucera fciata nel fudetto anno l'amicitia de Romani per quella

de Sanniti, hauendo fateo ſcambio del fuo nome con quel

Diodoro Si lo di Lucera di Puglia, doue nel medefimo tempo non vna

cilambigua volta fola nel corſo difette anni feguirono di fi fatte muta

::"*" tioni,raccontate da Liuio, mà taciute da lui; come all'incó

- tro tacque Liuio queſta,ch'egli diffe della noſtra: delche la

ſcio altrui libero il giudicare.

zpoveano · Hor per queſta maniera hauendo finalmente tolto i Ro

hauer par el mani à Sanniti à parte à parte ciò che nella Campania_s

l'hºra ““:” Felice effi hauean già tolta å'noftri Etruſcipuò penfärfi,che

:, in breue tempo anche acquiſtarono il reſto di quelche di là*--سوWalوووووgngے

:Fánia del Promontorio di Sorrento final fiume Silaro postedeuafi

antica; quan da medefimi Sanniti, & primieramente era ftato posteduto

do vi trafº: da' fudetti Etruſci,che fù la Campania antica mentouata.»

rarono º鸞 da Strabone Iui i Romani, come afferma lofteffo Geografo

រ៉ែ nel lib.5; che fi è recato altre volte, mandarono ad habitare

- i Piceni,fecốdo il costume da effi allo ſpeſſo vfato có le vin

te nationisi quali con leggiera mutatione del Primo kornº

me vi furono poichiamati. Picentinișilche ſtimò il Cluuerio

Il Cluuèrio effer auuenuto nell'anno del confolato di Manio Curio Den

lodato.” tato, & di Publio Cornelio Rufino, che fù di Roma il463;

nel quale il medefimo Curio ottenne vna gran vittoria de

sanniti, & di altri popoli d'Italia nel Sannio, & nellato del

mare Hadriatico, fiche giudicò, che all'hora vinti infieme i

Piceni,furonçõdotti in queſte nuouefedi. Il tempo in vero

affaiben confente con quel che fi è detto dell'acquiſto,che i

Romani hauean fatto diquella regione pochi
, , -9611ClNC
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to, & di natura, & diuife quelle, ch'eran di aſpetto,& di na

benche da lui non ne fù offeruato queito riſcontro, per la s

qual cofa molto più ragioneuole appariſce la fua , & la mia

opinione. Nel reito può di quà intenderfi,onde auuennes, paiebe, *

che il termine della Čãpania nõ fù di nuouoprodotto,fecõ-4:lle ºff;"

do l'antica ſua prima deſcrittione,final fiume Silaro; mà fu ::#G«
riftretto nel Promontorio di Sorrento; cio è perche in quel;e #97-2

tratto furon collocati i fuderti Piceni ; à quali douettero fa pià fee,

efferſi impofte da loro vincitori diuerfe leggi , che al reſto congiunta la

de popof di queſti luoghi, da medefimi nuouamente con- ga:?:“iitati; fiche fra gli vni, & gli altrinon fù veruna cofa co-:eli ce శే

mune : ellendo da Romani in queſta guifa ſtataraccolta vna regteriº,

ragioneuołméte in vna regione quella,che vna era diafpet

|

tura diucrfesindue.

x1 v. Effendo state di varieforti le antiche deditio

ni: Laprima, che dife/feffecero i Capuani a Ro

manifà men dura di quella del tempo della/econ

laguerra Cartaginefe, per la զսաl: CAPVA di

wenne lor Prefetturasó alfine fè lor Colonia,laon- |

de riacquistò lofplendore,ó la dignità di prima. s.

Hebber quì finele mutationi de' popoli della Campania Iadeditione

Felice, che nel prefente Diſcorſo io prefi ad illuſtrare. Mà :/:::::::"

da questo ſteſſo ſubietto non farà alieno, andar oltre di ciò ::::::

ricercando, per quella maniera: che in tanta caligine di ço- puania Rs.

fe mi può effer permeffa,qual fù à quel tempo lo ſtato del- mani.

la medefima regione, del che picciol veſtigio e fol rimafo

ne fatti, quafi da vn folo Liuio raccontati,de miei Capua

ni.Vuole egli,che il maggiore degli ambaſciadori,i quali fe

cero à Romani la deditione di Capua, fpeffe volte mento

uata, fcorgendo,che riculaua quel Senato accettar la difeſa

de nouelli amici contro degli antichi, haueffe finalmente

fpiegata la fua intiera imbaſciata :fic enim domo mandatum

attulerat:dicendo intal modo..Quandoquidem noſtra tueri ad

uerfus vim, atque iniuriam iuſta vi non vultis: vefira certè de

fendetis. Itaque populum Campanum,vrbemq; Capuam, agross
delabra deum, diuina, kumanaque omnia inக; C0J2=

-*- - - ------ - - -- - - - - - - - - - - -- - - ſcripti,
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fcripti,populiqué Romani ditionem dedimus quidquid deinde pa

tiemuridediticij veſtri paſuri. Soggiunge lo ſtello autore,che

, all'hor finalméte nó parue à Senatori douerfi più negare il

sicercato aiuto; fiche legatos extemplò mutti ad damnites pla

cuit;data handata,vt preces Campanorum, reſponſum Senatus,

amicitie Samnitium memor,deditionem poſtremòfastam, Bammi

-
tibus exponerent:peterent pro focietate,amicitiaque, vt dediticijs

• . , fuis parcerent , neque in eum agrum, qui populi Romani faċfus

- effet,hofiiliaarma inferrent. Etierfi all'hol fatta del lor campo

- con ogni altra lor cofasſacra,& profana;&infieme di fe ſteffi

»ampia deditione,fù ricordato à fuoi Capuani Senatori da.

-Vibo Virio, quando nel tempo della feconda guerra Carta

-ginefe,cinta Capua di ſtrettiffimo alledio da medeſimi Ro

mani, gl'inuitò à prender più tofto volontaria morte, che à

darfi viui nelle loro mani. Le fue parole appresto lo ſteflo

Liuio nellib 26 che qui appartengono furon queſte: Quid

tips eam deditionëfore cenfetis,qua quondam,vt aduerfus San

nites auxilium impetraremus,nos, noſtraque omnia Romants de

Celebrata- dimus ? Et è ſtata offeruatione di molti, che la forma d'vna

:##.. tal deditione non folea effer diuerſa da quella, per la quale,

se a:, come racconta il medefimo autorenel lib. 1, il Romano Rè

vºlte. Tarquinio Priſco interrogando, & gli ambaſciadori Colla

tini riſpondendo, era già Collatia ancor diuenuta dedititia

Liuio rifest- de Romani nella feguente maniera. Rex interrogauit. Estis nè

:::::: vos legati, oratoreſque miſſi àpopulo Collatino,vivos populum

醬" collatinum dederitis; sumus: Éſ nepopulus collatínu: infº

* ... potestate:Eſt. Deditis nè vos populum Collatinum, vrbem,agros,

aquam,terminos,delubra,vtenfilia, diuina, humanaque omnia in

meampopulique Romani ditionen: Dedimus. At ego recipio.Fin

quà Liuio, il qual non parlò più di fimil cerimonia,raccon

tando altre deditioni, per efferfi di lor potuto giudicar lo

ftesto;& queſte douettero effer quelle legittime parole dedč

tium vrbes, da lui accennate nel lib. 9. in perſona di Spurio

Poſtumio,ſcorgendoſiin fatti nel propofito noltro, che la ,

Collatina, & la Capuana, al dir fuo, furono del tutto pari.

Fà di cºnd,. Funne perciò la conditione de' Capuani molto più dura di

tien più đa quella de Popolisi quali de' Romani non eran dedititij, mà

::::::en-eran confederati come manifeſtamente ci dimoſtrò pur Li.

/****iºni, uio nelljb8, Per la riſpoſta, data dairomano Senato à gli

amba
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.ambaſciadoride' Sanniți,che fi cran doluti, Latinos, Campa

noſque, fi fubdițione populi Romani effent, prò imperio arterent

samniti agrofin imperium abниегенtarтis coercerent, a qual

fù, queita. Campanorum aliam condicionene effè, qui non fadere,

fed per deditionem in fidem veniſſent. itaque Campanos, feù ve

lint feů nolint,quieturos: in federe Latino nubil eſfè, quod bellire,

cum quibus ipſi velint prohibeantur.

Mà sè altro dire pur di queſto autore noi attenderemo:ò La deditione

non fù cotanto ampia, nè cotanto propria deditione quella ā, ĉ2:22,

de'Capuani,i quali da lui fictio altre volte per altro nome » º non fà del

furono appellatifocij de'Romani:ò vero di dedititijpai di- : "anierº,

uénero lor cőfederari:Offeruiſi di gratia tutto ciò,che ſegui ...:

eglià dire effer fràcífi occorſo final tempo che i medelimi :/:
Capuani fi apprefero all'amicitia de' Cartagineſi, & potrà mutatá in ,

conofcerfi queſta varietà, ò del medefimo autore , ò della: cºnfederatie

loro conditione. La deditione fà nell’anno del confolato di ***

Marco Valerio Coruo la terza volta, & di Aulo Cornelio Percioche_B

Costo, correndo il 41o. di Roma.Dopo due anni nel confo-f::::::::

łato di Caio Plautio la feconda volta, & di Lucio Emilio Roman:mag

Mamerco i Romani fecer quella riſpoſta, che fi è intefa à gior autoria

dietro à gli ambaſciadori de Sanniti: Campanorum aliam cö- 1:2 #fff;

dicionen effè, qui non fædere, fedper deditioncm in fidem veniſ您

fent; itaque Campanos feù velint fem nolint,quieturos. Et nel- :#á::

l'anno feguente,estendo ſtati due volte rotti i Latini,& i Ca

uani dal confole Tito Manlio Torquato: primieramente »

alle falde del monte Vefuuio,sù la via,che conduceua à Ve

feri:& poi frà Sinueffa& Minturno,adeò accife res funt, vt că- Quando poi

fuli vitřorem exercitum ad populandos agros eorum ducenti, de- gli hebber

derent ſe omnes Latini,deditionemque eam Campani fequerċtur. : 1n guer

Latini,Capuaque agro multati. Latinus ager, Priuernati addito :::::::::
- 3 ramo tutti ad

agro,Č Falernus qui populi Campanifuerat,vſque ad Volturnū møde.

flumen plebi Romanæ diuiditur. Diodoro Siciliano nel lib. 16.

in nulla difcorde da Liuio,mà più riftrettamente ci efpofe »

loſtelio,le cui Parole in latino fon queſte. Romani infeſta acie Diodoro Si

«km Latinis& Campanis ad vrbë sueſjam (leggi.Sinueſſam.) ci: & liuiº

congreſi,vistores abierunt,e parte agrorum vistos multarunt, ººººººº"

Adunque , ò non fù à quel punto diuerfa la conditione del Liui -

- iuio 30tste

Popolo Capuano da quella del Latino,annullatafi per la nuo- to:

ŝia men dura deditione la Precedente delche Perdoppia ca:

KIE ' gions
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gione non può non effergran marauiglia;ò vero rimafe in B

piede quella prima, màð non tutti, ổnon in piena potèſtä

de Romani erano all'hor paffati i campi de Capuani ; la

onde il medefimo Vibo Virio mentouato à dietrosinanimã

do appreſſo lofteffo Liuio nel lib.23.la ſua città à congiun

gerfi in amicitia con Hannibale, foi delfa perdita fi doleua

del campo Falerno,dicendo, tempus veniſſe,quo Campani non

agrum folū ab Romanis quödä per iniuriãademptü recuperare :

Be di tutti fed imperio etiä Italie potiri poſſint.Mà offeruifi,che Torquato

"#":': trionfò de’Latini al pari,che de' Capuani,come può vederfi
cc wie d’wn-> - a - |- - -

:,: nelle Tauole Capitoline bêche Valerio Maffimo dica nel c,

ito trionfº 3. del 1.2. che la legge diſponeua,vt prò auffo imperio,non prò

Torquatº, recuperatis,que populi Romanifuiſſent,triumphus decerneretur.

. Soggiunge Liuio, che nello ſteſſo anno Campanis equitibus

#:::::..”: honoris cauſa,quia cum Latinis rebellare noluiſjent ; Fundanifq;

ižಘ & Formianis,quòd perfines eºrum tuta,pacataque femper fuif

Äqui că fet via, ciuitas fine fuffragio data. Il che diffe il noſtro Velle

psani la cit- io nel lib. 1.efferſifatto nel confolato di Spurio Poſtumio, &

:::******- di Veturio Caluino,35 o. anni innãzi del cófolato di Marco

“”“”“ vinicio Quartino,& di Caio Caffio Lógino,che furono có

pa alariau- foli nell’an. 782 di Roma,ch'era di Criſto il 32;fiche auuĉnº

fari 2ä altri di là à 19 anni, nel 43 2.pur di Roma,nel quale altre voice-º

tempi, es a l'hò collocato in quetti Difcorfi per cagione di queſto com

*átti i ca: , puto,& percioche in quell'anno quei medefimi furono con

f“*” “”“”“ ſoli di nuouo. Mà tutti han creduto, che nondimeno Velle
?azla-z. io intefe del for primo confolato, che fù nel 419: accet

tando, che nè men per queſta maniera egli è con Liuio dr

accordo, dal quale anche iui diſcordando nella fuPputatiº
ne di altri tempi, non diffe, à foli equiti Capuani ellere fta

velleio da L ta donata la Romana cittadinanza : mà che Campaniº data

Ď:ắco est ciuitas; per la qualcofa non effendo potuto queſto eller
de, illuſtra vero di tutti i Capuaní in quel tempo;& per alcun detto deł

tº & nºta medefimo Liuio,che fi recherà appresto, estendo ſtati i C3
L"Os puani dapoi vniuerfalmëte cittadini Romani,potrebbe esto

Velleio hauer fatto fcambio, & hauer collocata nel primº

confolato de fudetti Spurio Poſtumio, & Veturio Caluino

la cittadinanza Romana,conceduta generalmente à Capua

ni nel ſecondo ; delche non farebbe irragioneuol rifcontro

la generofa corteſia,viata da Capuani al Romano effereito,

VintO
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vinto da Sanniti à Caudio nello ftesto anno per la quale,fo

pra altri precedenti loro atti amicheuoli, hauefferſi queſta

graritudine meritata. Sia nondimeno di ciò quelche fi vo- He nel me

lia, ilche à noi quinulla importa: fegue Liuio alle antece-3:鷺

enti parole, che Ситатов, уйeјйlanofйне eiuſdemiuris,condi-::份

cioniſque cuius Capuã,effeplacuit. Quinon può intenderfi al-Zif, a ċſ.

tro,fuorche ben conuenne,che queipopolisi quali eran della ma, es a,

Campania Capuana,fuffero ſtati della fteffa conditione della Suestºlaitte

loro metropoliper la feconda deditione,comedoueano effe-: della fua

re ſtati per la prima; effendoci intanto ignoto, fe perauuen- ********

tura i loro meriti erano ſtati da quelli do Capuani diſpari.

Dopo queſto,nel fudetto fecondo confolato di Veturio Cal. Atan,սա

uino,& di Spurio Poſtumio auuéne all'effercito de' Romani, čaſ:

quella famoſa diſgratia à Caudio,i quali ritornando in Ro- appellatiae,

ma, cum antè nostem Capuam peruenire poffent, incerti defide t:"el fºgar:

fociorum, & quòdpudor prepediebat, circà viam baudprocul ്:::

Capua,omnium egeni, corpora humi prostrauerunt. quod vbi eſt 43

Capuam nunciatum, euicit miferatio iufta fociorum ſuperbians

ingenitam Campanis.Confeſtim infignia fua confulibus,fafces,li

ĉfores,arma,equos,veſtimenta,commeatus militibus benignè mit

tuntigst venientibus Capuam cunffus Senatus populuſque obuiã

egreſſus iuſtis omnibus hoſpitalibus, priuatiſque, & publicisfun

gitur officijs; neque illis fociorum comitas, vultuſque benigni,&r -- -

alloquia,nen modòfermonë elicere fed nèvt oculos quidem attol- ** ** **

lerent,aut confolantes amicos contrà intuerentur,efficerepoterant. - -

Et appreffo. Cum hæc dicerentur,(da alcuni giouanetti Ca

puani,che diſperauan più del fatto de' Romani) audirentur- „ ! .

que,et deplorată penè Romanữ nomen in concilio fociorum fide- ****

lium effet:(importuna ironia)dicitur Ofillius Calauius.&c.Ve- -

defiqui conceduto più volta il nome di focij â'Capuani, &

dirfi vfata da focij, non da dedititij quella liberal cortefia à’

Romaní, per la quale,come fi è auuertito non è ancor mol

to, potrebbe giudicarfi, che in quel medefimo anno fiù con

ceduta vniuerfalmente à Capuani la Romana cittadinanza.

Fù in vero effetto di ſtretta amicitia,& di amicheuole ſocie- Et per foci;

tànon legge,nê pena di deditione,che poi nell'anno delcó- ſ':::::::st

folato di Márco Forſio Flaccinatore; & di Lucio Piautio "",

Vennone, che fù di Roma il 435. primùm Prefesti Capue

rreari capti, legibus ab L. Furio Pratore datis,cum vtrumqiieß

XIV. - V v v v prà
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prò remedio agris rebus diffordia inteſtina petiſſent: come pari

Et hauerne mente da Liuio vien raccontato • Et qual altro maggior

***### ":" fegno divna confederatione del tutto pari da ambeduele s

鷺 parti può bramarfi di quello che Polibio non ci hauefie de

քսո, ſcritto nell. I, il numero de' Capuani,i quali militauano co

- Romani,diuiſamente dalloro; quantungue egli nel reſto có

* , diligente,& curioſo racconto ci hauefle detto il numero de'

* , foldatische fi farebbe poſto in campagna dagli altri popoli

" " : d'Italia vn pervno nel confolato di Lucio Emilio l'apo, &

” di Caio Attilio Regulo che fu l'anno 528. di Roma,quãdoi,

Polibio; & Galli in gran copia patlarono di quà delle Alpi : Le fue pa

}:::::::? Je,&quelle di Paolo Orofio, che citando l'antico hiſtorico;

"*" Fábio pittore parlò di ciò nofiesto modo furono recatus.

a. s.s. , nel Diſcotfo terzo , nel ragionamento degli armenti delle ».

** . : cauàlle di queſta regione.Così il medefinip Liuio di nuouo

' : '- nel lib. 22.mentouò i Capuani fra ſocij de' Romaní in quel

le parole. Incluſus inde videri Annibal,G ad Castlinum obſeſ

Jus: cum Capua, & &amnium, est tantum ab térgo diuitum Jo-,

ciorum Romanis covườeatus fubueheret: Et per non laſciar

Congiunta- cidubbioyeruno della loro amichelioliſlima confederatio-,

As ºn comun me, introduíle nellibrofèguente il confole Terentio Varro

parentadº et nesche dopo la rotta de' Romani à Canne, n’haueffe parla-,

*"":::" to à gli ambaſciadori Capuani in queſto modo. Adijcite ad.

ne citta“ bez uòdfædus æquum dedimus: quòd le : quòd ad ex
-καιας dedimus: quòd leges noſtras: quòd ad ex/*1و-J14K}{{

tremum », id quod ante Cannenfem certè cladem maximum fuit,

Liuis, se ciuitatem noſtram magne parti vestrum dedimis (congorde å

V: i. que che hauea detto adietro:ma diſcorde da quelche Poi:

{cordi, difie,& fi recherà hor hora;&difcordeancora da Vellcio;&

forfe dal vero,fe nõpaltro;percioche ad alcuna altra noitra

città minore fù ancor queſto priuileggio generalmente cỏ

сеduto) соттипісанітнfие уohiftнт (taqие соттипет роз

hão cladem,que accepta eſt,credere,Campani,oportet:communem

Liuio à fe- patriam tuendamarbitrari effè. Nè in altra guifa nel lib-3 I -

:::::: f8;che di effi hauefieragionato il legato Romano nel confi

:::::digio degli Eroli, dicendo. Hibomistumprò is bellum ad
ੇ a * uerfus Samnitésperannosprope feptuaginta сиття9773 noſtris

tladibus gelfigemus: ipfosfadere primùm:deinde connubio;atque

inde cognationibus: poſtrenò ciuitate nobis coniūxiffèmus (ſenza

yerupa ºccºttignº di Perſone, ch'è il luogo,da me accenna:

|- * - - -- to)

*, **

|

|
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to)tempore noſtro aduerfo primi omnium Italie populorum,pre: , , ,

fidio noſtrofædè interfesto,ad Annibalem defecerunt. Mà ſcuo-Siché natts.

ci finalmente il medefimo confole fudetto appreſlo lo u * si lorpº

itefio autore nel reſto della ſua riſpoſta à Capuani, fè effi : ***

forfe, eran fotto la poteſtà de' Romani, benche lor confede-颁نم.م
rati,nella forma,che i Pugliefi,come egli racconta nel lib,9; |

impetrauerunt, vt fædus daretur, neque, vt æquo tamenfadere,

fed vt in ditione populi Romani effent:ò pure,se la lor confede

ratione era con leggi del tutto pari? Triginta millia peditung

(difie quel confole) quatuor equitum arbitror ex Campania L.

vos fcripfiffe: ò come leggono altri . ex Campania feribi poſſe.

Lafciando quel che ditie Magone nel Senato de' Cartagine- Liuio illus

fi. Capuam, quòdcaput non Campanie modò, fèd poſt afflitiam strato in . '

rem stomanam Cannenfi pugna,İtaliæ fit, Annibali ſe tradidiſ?. duº mºdi,

Il qual parlà della degnita fua: benche farebbe ſtrana çofa,

ch'ella fin à quel tempo haueff; ottenuto vn tal grado ſopra

l'altra città della Campania, effendo tuttauia in quel primo

modo dedititia.O non fù adunque, come propoli, cotanto

ampia,& feuera quella ſua deditione:ò pure coltempo,fen- E

za effereene ftato raccontato, nè il certo anno, nè il modo, :::::鰲?mutofii in confederatione. Se ci piaceste feguir la fauia cố- es, iguaí i •

gertura di Federico Gronouio,il quale hauendo letto in al- dije,éb effen.

cuni codici di Liuio,ſcrittià penna,le recate parole del con- dº *artitij
fole Varrone in queſto modo.Adijciteadbee, quòdfædus equit :::::: Iտ

ded ſiis, pensò, che la lor fincera lettione fia quelta. Adijate ஆர் εται»

4; hºc, quòd fædus æquum deditis.&c.giànoi haueriamo con . . . . .

Piena certezza quello ſteſſo ſcioglimento di così intricata = ប្ដ

ueſtione, che per via del rifcontro de' raccontati fatti ſe s nGaio|ိ

n'era penſato. * tº } - · · · - to . 4

... Mapiaccia al Lettore andat meco alquãto più attētamé- Parrezte, ze

tº ofiëruando, che Liuio ne'libri antecedenti fè mentione » ; azăţii;

di due dedicioni de Capuani à Romani: deila prima,per la capuan, ai

qualeinuocarono il loro aiuto contro de’ Sanniti: della fe- """"" cºn
federati nel

conda per la quale fi refero allor confole Torquato;& che, tempo dell
- - - - - - V - v. po della

Pº:nei dire di Vartone non diſtinfesè nel tempo dell'vna.ò :, :,:

dell'altra fu lor conceduta la fudetta confederatione. A ben äitinnefatta

giudicare, non pote ella farfi nella prima, la qual perfe- 4 :::::-:
uerò i d e fù σσί |- ẽpo d fecõda; Torquato.

:º cosidura,come fù patteggiata final tếpo della fecõda;

talche per la deditione al medeſimo Torquato douestero ac

s. XIV V v v v 2 cettar
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e pià teste eettarfi i dedititij Capuani per cófederati. Diodoro Sicilia

nel tempº dº no ci raccontò nel lib. 19.vna terzaloro deditione,dicendo,

:::* che nel conſolato di Marco Petelio&di Caio Sulpicio, no:
* tato altre volte à dietro, che fù nell'anno 439. di Roma, efa

fendofi i Capuani ribellatida Romanisappena poi fi fparfe

la fama della vittoria, dagli ſteffi Romani ottenuta nel fu

detto anno contro de Sanniti,che alla loro amicitia di nuo

uo fecer ritorno.Le parole del fuo interprete fono le feguen

ti. Interea dùm ignoratur bec pugna, Campani Romanorum cö

temptu indutti, rebellant.Confeſtim populus validum contrà illos

exercitum mittit,diffatore C. Menio, adiuntioque illi M. Foſfio

- 4 equitum magistro. His castra propè Capuam metatis, Campani

ferro difceptare fub initium conflituerunt. Verùm de clade Sam

.* mitium certiores fatti, cum totis fe viribus peti exiſtimarent,pa

cem cum Romanis faciunt. Secondo queſto racconto conuer

rebbe crederfi,che non effendofi all'hora peruenuto al fatto

d'armi, fuffe ſtato dato nello ſtefio tempo fædus æquum de

ditis:& non già quando effi dedititij erano itati due volte »

rotti in guerra co'Latini: lafciando, che queſta di Diodoro

fù l’vltima di tutte le deditioni,che ci fon note,fin all'età del

Da altri ta fudetto Varrone. Mà Liuio,che altre volte importunamente

ºista. . beffò la volubil fede de' Capuani, tacque di quelta loro ri

- - bellione,dicendo,che in quell'anno in Capua ben fi trattò di

sே vna congiura da alcuni de fuoi maggiori cittadini; la qual

:iſ:oră prima di efferfi poſta in opera,fù da Romani tolta via.Il fuo

racconto è queſto. Eodem anno, cùmomnia infida Romants ef

fent, Capue quoque occultæ principum coniurationes fasts (così

leggo col Gronouio, & non giả patefaffe, percioche ſegue)

de quibus cum ad Senatum relatum effet,haùdquaquàm neglestá

res eſt quastiones decrete; dittatoremque queſtionibus exercendis

dici placuit. C. Menius diffusefi.is M.Foſſium magistrum equitīš

dixit.Ingens erat magistratus eius terror; itaq; fiuè timore eius,

feà conſcientia,Calauios,Ouum,Nouumque(ea capita coniuratio

- misfuerant)priuſquàm nominarentur apud ditiatorë,mors,band

|- dubie ab ipſis confeita, iudicio fubtraxit. Diodoro affermò lo

ftelfo della volontaria morte de capi della ribellione, da lui

raccontata,con queita varietà, coſeguente à quel che detto

hauearche i Capuani effendofi dinuouo riconciliati co Ro

mani, 4*fºre: tumulius dedidere, quipost institutam questioné,
|- 1990
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non expestata iudicij ſententia,mortemfibi constiuerunt.Sichels

potrebbe crederfi, che fù ſcambio il fuo,per efferfi inganna

to nel nome del dittatore,il qual fù creato,non per cagion-i

di guerra, mà per farquella inquiſitione: cfiendo in pari in

ganno cadutialle volte altri antichi autori:fepure l'ingan

no non fù di Liuio per la contraria maniera.Di ciò egli itef

fə par,che ci porga argomento non leggiero , hauendo nel

lib.34. introdotti gli Oratori del Rè Antioco à parlar con

Tito Quintio delle varie forti di confederationi in tal ma

niera. Eſfè tria generà federum, quibus interfe pacifcerentur

amicitias ciuitates, regeſque. Vnum,cum bello vistis dicerentur

leges: vbi enim omnia ei,qui armis plus poſſet, dedita effent: que

ex ijs babere viĉfos,quibus multari eos velit ipſius ius, atque ar

bitrium effè. Alterum,cumpares bello, equo fadere in pacem,atq;

amicitiam venirent: tunc enim repeti, reddique per conuentionë

res;& fi quarum turbata bellopoffelfio fit,eas,aut ex formúla in

risantiqui, aut ex partis vtriuſque commodo componi. Tertium

effe genus,cum, qui hostes nunquam fuerint, ad amicitiam fociali

fædere interfe iungendam coeant:eos neque dicere, neque accipe

releges:idenim vittoris,& visti effe. Ne queſta triplicata di

ftintione fù vfata da altre genti, che da medefimi Romani,

affermando con manifeſte parole il medefimo Liuio nel lib.

28; che mos vetuſtus erat Romanis,cũ quo nec fadere, nec æquis

legibus iungerentur amicitia,non priùs imperio in eum,tamquam

pacatum vti, quàm omnia diuina,humanaque dediſſet:obfides ac

ceptı,arma adempta præfidia vrbibus impoſita forent. Alla qua

le egli anche alluder volea nel lib. I. in quelle parole. Fæders

alia alijs legibus:cæterum eodem modo omnia fieri. Hornel fatto

noſtro come fol può alla prima di queſte trè forti di confe

derationiridurfi quella,che fi contrafie fra'Capuani,& i Ro

mani nel tempo di Torquato,quando à perditori fù da'vin

citori tolto per ragion di guerra il campo Falerno : così per

poterfi dar luogo à quel dette,che fuífe ſtato conceduto da'

Romani æquum fædus deditis,par,che farebbe bifogno di ac

cettarfi per vera la deditione,deſcrittaci da Diodoro,alla »

qual fuffe preceduta la ribellione, da lui raccontata, & da »

Liuio mal conofciuta:fe nó voleffimo fingerci vna deditio

ne poi tramutata incõfederatione, vltima di rutte le fuder

se,& da tutti taciuta.Mà effo Diodoro foggiunſe, che vrbes
XIV. - тускіят

-

Per la quale

fra le varie

forti di eon ·

federationi.

Pfate da?

Romagi.

Fuffer pota

ti paffare dal

l"sons o,all"al

tro state.



716 の T ぶ、び の R. y の r グ。

sueniam conſecuta,(Capua & l'altre della fua Campania,& del

-ſuo dominio)ad focietatem priſtinan redaffe funt. Laonde per

ogni modo contierràaccettarfi,che i Capuanidi alcun tem

Ma percio. - po prima eran diuenuti di dediritij lor confederati. Sareb

che ia lor con be,forfe,vero,che ciò feguì nel tempo della deditione à Tor

fieratione quato;per la quale effendoſi comnicífi alla fede de Roma

::::::: ni(era queſtavna ſpecie dellededitioni) fu lor concedutas
ra, ella dee; ***\ |- »-- * - . -J ! .م.مء:م.م.م ․ةم -

::::::: per vn modola prima forte di confederatione; effendo ſtati

cament:ře priuatidel campo Falerno; & per vn altro modo la feconda,

der#J:- effendo fiat; accettati ad vna amicitiapari:Certamente del

::::::::..., la città de Falisti racconta Valerio Maffimonel cap. 5. del

:“iib.6.che aliquotiès rebellando, ſemperque contufa przlijs, tan

dem fe 9. Lutatio confuli dedere coaffa efi.Aduerfus quam fe

иireанpiens populus Rотания, poliqката Papiriа, сиійs manя,

iubente conſule, verba deditionis ſcripta erant,dostus est, Falifeos

non poteſtati, fed fidei fe Romanorum commiſiffè, omnemiran

Liuiº illu: placida mente depofuit: Et perqueita maniera potè poi il Ca
strato, puano Vibo Virio efferſi dolito agrum ab Romani; quondầm

per iniuriam *demptųm.Quậndoparimente firefero i Palepo

- letani à Romani, dice Liuio nel lib.8.che Charilaus fuit, фиі

ad Publilium Philonem venit: & quod bonum, fauſtum,felixque

Palepolitanis, populoque Romano effet,tradere fe,ait, maniaja

tuiſje . eo facto, vtràm abfeprodita, an feruata patria videatur,

infide Romanapoſitum eſſe. Ecco che fi commifero alla lor

fede;& che ne fulle poi feguita la confederatione,della qua

le parlerò nel fine di queſto Diſcorſo, l'affermò lo ftesto au;

tore, 11 quale perciò hebbe p più vera la fudetta narratione,

che quella,qua hec proditio ab Samnitibus fağa traditur,fog

giungendo. Fædus Neapolitanum (eðenim deinde ſumma rei
. . . ., Græcorum venit)fimiliùs verofacit ipſos in amicitiam rediffè. ·

La cºnfede- Mà veggiamo hora, fe veramente fù con leggi Pari poi

;:,stabilitačome il confole Varrone à Capuani ambaſciadori

#::ricordaua, la loro confederatione? Parrebbe di affermarlo

}:::::::: più che di tutte le Romane cộfederationi có ogni altro po

te hauer ha polo, fe fuste certo quelche à dietrolaſciai íþiguo,che i Ca

:::::::::: puani di fingolar priuileggio militarono co Romani nella

fra lerpari, for, Legioni; del che quantunque non fiamo ſicuri , fiamo

ben ficuri,che gli ſcrittori,citati altre volte,i quali non rac

contarono diuiſamente il, uumero delle ſchierę de' ſoldati

* - *** · * |- - - * \ Сарuа
|
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Capuani da quelle de' Romani ne' loro esterciti, come fece

ro delle ſchiere del retto de'popoli d'Italia,ci porgono indi

tio non leggiero di vna lorgran congiuntione di leggi , &

di amor pari. Mà àme pare, che fia aflai più ſicuro il crede- Le hebbe tº

re, che nondimeno queicotãto daVarrone eilaltato, æquum * ſ; }:jau non fu del tutto fra effi eguale più che nellé parole..."“ dire

Offeruifi quei che Liuio nel lib. 8. introduſſe hauer parlato

il Setino Pretore, Lucio Annio, à fuoi Latini, il qual poi in

lor:nome dimandò à Romani, che vn de confoli fuſie della

loro gente:& fi ſcorgerà, ch'hauendo i Capuanilor fatta la

fteffa dimãda dopo la rotta del loro efiercito à Cannesmol

to acconciamente il ragionamento del Setino può per quel

che qui appartiene anche attribuirſi adalcuno de Capüani

nel lor Senato. Nunc fib vmbra faderis æqui (difie quel Pre

tore)ſeruitutempati poſſumus. Et appreſſo. Sifadus (fi:fiJosie

tas: aquatio iuris eſt fi conſanguineos nos Romanorum eſſe: fi fò

cialis illis exercitus is est,quo adiuntfo duplicent vires fuas, quë

fecernere ab fè conſules bellis proprijs poñendis,Jumendiſque no

lint, cur non omnia æquantur; cur non alter ab Latinis conful

datur ? Kbi pars viriumsibi & imperijpars eſt. Et al fine. En ego «

ірft, audientе поп populo Котапо тоdд,/enatuque:/td fеце ірЈо,

qui Capitolium incolit profiteor,me ditturum,ut fi nos in fadere, :

ac focietate effe velint, conſulem alterum ab nobis, Senatuſque

partem accipiant . Iosò, che Liuio ricusò dar fede nel lib. 23.

ad alcuni Annali, ne quali fi leggeua efferfi fatta la medefi

ma dimanda da:Càpuani, che viene nondimero affermata

anche da Cicerone nella Orat.2, contro Rullo, & da Anfo

nio nel catalogo dele città famoſe. Rujadille egli)nimistö

par Latinorum quðdám poſlulationi erat » à per ogni maniera Peſciache->

colui, che preſe queſto ſcambio, douette hauerne prefaloc- Çapua fà

caſione dalla lor conditione,pari à quella de' Latini, fi nelle fuddita di

coſe fauoreuoli come nelle dannoſe.Ne in altra guifa fareb-****

be potuta eiler Capua ítata appellata dal medefinio Auſo

nio fubdita Roma:interdendó del fuo flato antecedente alla Anfonio il

amicitia: che contraffe con Hannibale, per la quale da lui "*"

stefio ne fi chiamata ſua emula. . . . . . . . . $. - ,v

- ·

- -

-
* *

33 " - -quæ freta fecundis , . . . | 4

» Nefciuit feruare modum:nunc fubdita Romæ, -

» d'En:la типc:facі тетотап infidа ўстарит

. . ΧΙΚ per
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,, . Sperneret,an coleret dubitans ſperare curules -

», Campanis aufa auſpicijs, vnoquefuorum . "

,, . Confule, vt imperium diuiſi attolleret orbis.

Nè parimente farebbe per altro modo potuto effere ſtats

negato il trionfoà Quinto Fuluio,di hauerla poi foggioga

ta: non quidem (fe crederemo à Valerio Maffimo nel cap. 8.

del lib.2.) inuidia patrum confcriptorum, cui nunquàm aditum

in Curia effe voluerunt : fed fumma diligentia obſeruandi iuris,

- quº cautum erat, vt prò auffo imperio, non prò recuperatis, que

populi Romanifuiſſent,triumphus decerneretur. Benche queſta

Valerio ragione, recata da Valerio, ripugna à quelche fi è detto à

Ma##if:g: dietro, leggerfi nelle Tauole Capitoline del trionfo di Tor
de dalie Ta quato per hauer vintii Capuani, che già eran dedititij de’

uole Capi- - |- H º -

toline. Romaniper la difefa,hauutane contro de Sanniti.Confede

- - ratione del tutto pari, & intieramente della terza fudetta »

maniera, fù quella, che fù attaccata con Hannibale nel

Ma fà ben l’anno del confolato di Caio Terentio Varrone, & di Lucio

di leggi pari Emilio Paolo, che fù di Roma il 537, con le ſeguenti leggi,

::: che vengonoregiſtrate da Liuio nellib.23. Nề quis impera

:::::::. tor, magiſtratufuė Panorum ius vllum in ciuem Campanum ba

bele, beret. Neuê ciuis Campanus inuitus militaret, munufuèface

ret. Vt fue leges fui magiſtratus Campanis effent: effendo ſtata

quella co Romani per molta parte della prima maniera,co

me può ſcorgerfi da quel che foggiunfe lofteffo autore, che

alia inſuper,quàm quæ pasta erant facinora,Campani ediderunt;

nam præfeffosfocium ciueſque Romanos alios partim aliquo mi

litie munere occupatos, partimpriuatis negotijs implicitos, plebs

repentè omnes comprehendit,velut cuſtodiæ cauſa,balneis includi

iuſſit, vb. fætore, atque estu anima interclufa fædum in modums

expirarent. Dell’hauer militato continuamente i Capuani

- negli efferciti de Romani, è in più d'vn luogo del medefi

Aſpirando mo Liuio folo affai manifeito. Mà vedi inganno della pru

数%:: denza humana! Hauea Capua goduto,benche nello ſtato di

#::":vnaconfederatione non bénpari, dyna aliai lungafelicità,
ſimperiº a'i onde à quel tempo eran pur grandile fue delitie, & gli agi.

talia, Inde (diffe Liuio di Hannibale) Capuamflestit iter,luxurian

të longafelicitate,atq; indulgentiafortune.Et Polibio appreſſo

l'interprete d'Ateneo nel lib. I 2.Gum prefentë rerű felicitatē

perferre Campani nºn poſſènt, Annibalem adfefe conuocarunt:

quando
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|

|

quando lufingata dalle ſperanze, che le diede à vedereil ſuo ;

Vibo Virio, di poterottenere per la medefima amicitia di ,

Hannibale l'imperio dell'Italia. Neque controuerſian fore, ,

(dicea effo Vibio à fuoi Capuani appresto lo fiefo autore):

quin ipſe,confeste bello,Annibal vitfor in Africam hinc decedat, pal qual

exercitumq; deportet: Italie imperii Cåpanis relinquatur.diuế- fºi nor fa

ne ſua ferua,come notò Aufonio nel luogo allegato à dietro.":"":':

33 Annibalis iurata in armis,deceptaque,in hoſtis ## effer

,Seruitium,demens"د.. ſpecie tranfiuit herili. vלל

alludendo à quelche fi legge nellib.23. di Liuio del Capua.醬 11

no Decimo Magio,imprigionato da Hannibale contro i fre-: “"

íchipatti della loro confederatione. .: ; :: · · · · -

. Et non fuffe pur ella dall'altezza de'fuoidefiderij,& dalle cada. c.

fue lunghe proſperitàà molto più mifera, & piu lunga fer- pua in tan

uitù precipitata. Percioche di là à cinque anni nel confolato : : ":ς.

di Gneo Fuluio Cếtumalo, & di Publio Sulpicio Galba,che ::::::::. "
: de’ Romans,

fi di Roma if;42 (cicerone nell'orata, contro Ruiló ciò :,:;
1498 ряясrfes

differiſce di là à due anni, & al confolato di Quinto Fuluio: . "

Flacco,& di Quinto Fabio Maffimo,cioè dellºvno la quarta, , . . '

dell'altro la quinta volta)dopo vn fermo,& afpro affedio ef- - - - -

sẽdo ſtata coſtretta di réderfi à Romani nella più dura ma- → ·

niera di tutte le fudette forti di cófederationi,fù,come piac -

que à fuoi vincitori,ridottaalla cõditione di lor Prestettura. I quali t, ,

Il raccõto, fattone da Liuio nellib.26 è il feguếte. Porta Io-refere lor

uis, que aduerfus caſtra Romana erat, iuſſu proconfulis aperta Prefettura,

eſt, ea intromiffa legio vna,& dua ale cum C.Fuluio legato. Is,:::::

cum omnium primùm armastelaque, quæ Capue erantsad fe con- puni;/சமர்

ferenda curaffet,tuſtodijs ad omnesportas diſpoſitis, nè quis exi- eittadiní,e

re:aut emittipoffet, præfidium Punicum comprehendit, Senatum dºg" faz

Campanum ire in castra adimperatores Romanos inffitiquà cum: f.鷺"

zeniſſent, extemplò bis omnibus catene inieste infique ad qua- : “...

Jiares deferre,quod auri,argentique haberent. Et appresto : Ad. . . . . .

Jeptuaginta principes Senatus interfesti. (ventifette altri n'ha- |

ucan con Vibo Virio preſo il veleno prima di esterfi aperte

le Porteà Romani) trecenti fermè nobiles Campaniin ĉarce

zem conditi, alij per faciorum Latini nominis vrbes in cufodias

dati, varijs caſibus interierunt.multitudo alia ciuium venundata.

„De::::; reliqua conſultatio fuit : quibuſdam delendam

senſentibus vrbem præualidam, propinquam inimicam. Cæterum י.י

s a XIV. Хxх х præ
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préfens vtilitas vicit;nam propteragrum, quem omni fertilita

te terræ fatis confiabat primum in Italia effe,vrbs feruata efi, vt

effet aliqua aratorum fedes:Krbi frequentande multitudo incola

rum libertinorumque,& infiitorum, opificumque retenta; ager

omnis,& testa publica populi Romanifatia. Cæterum babitari.

tantùm,tamquam vrbem,Capuamfrequentariqueplacuit:corpus.

nullum ciuitatis, nec Senatus, nec plebis concilium, nec magiſtra

tus effe, fine confilio publico »fine imperio, multitudinem nullius :

rei inter fe fociamiad confenfum inhabilem fore. Prefetium ad

iura reddenda ab Roma quotannis miſfuros. Ita ad Capuam res

compofite,confilio ab omniparte laudabili. Così Linio affaiben

concorde à fe ſteſſo,il quale hauea fatto predire da Vibo Vi

rio à fuoi Capuani in vn breuiffimo motto quella intiera »

calamità. Quid, vos eam deditionem fore cenfetis,qua quondàm,

vt aduersùs Samnites aurilium impetraremus, nos,noftraque. »

Perciocbe.a. omnia Romanis dedimus ? Di molto diuerfa forte,benche del

***** di: le medefime cofe, fù l’vna dall'altra deditione. Odanfi di:

: : nuouo gli ambaſciadori,che fecer la prima. Populum Cam

moltº più panum,vrbemque Capuamsagros; delubra deum; diuina, huma--

dura dedi, naque omnia in veſtram,patres confcripti, populique Romani di

tiene della- tionem dedimus. Et di queſtavltima. L. Atilius Tribunus ple

”“ bis(appretio il medefimo Liuio nel fudetto lib. 26.)ex auffo

ritate Senatus plebem in hæc verba rogauit. Omnes Campani,

Atellani,Calatini; Sabatini; quife dediderunt in arbitrium, di

tionemque populi Romani Fuluio proconfuli; quæquevnàfecun

|- dediderunt, agrum, vrbemque, diuina,bumanaque,vtenfiliaque,

, , , fue quid aliud dediderunt:de bis rebus quid fieri velitis, vos ro

go, Quirites : Mà per quella i Capuani rimafero ſignori del

Ie medefime lor cofe : alla città non fù tolto il fuo publiço

- magiſtrato,cangiatafi fol di libera in dedititia la fua condi

ri per la , tione: perquesta nel contrario modo il tuttofù permesto al

fua nobiltà, pieno arbitrio de vincitori; da qualifừlaſciato foi questo, -

** belie Rza che non feuitum incendijs(come hà pur Liuio) ruinifque in te:

{';;;; ffa innoxia, muroſque; & cum emolumento quaſita etiam apud

; titi, G.; ſocios lenitatis fpecies incolumitate vrbis nobiliſſime, opulentiffi

muri. mene; cuius ruins omnis campania; ownes, qui Campanians

Cicerone,& circà accotйtрорий ingemuiſſent. Þiqueſtò medefimoraccoto

Linio: intiero, fattoci da Liuio, egli hebbelofteffo autore, che Ci--

trati«. cerone, il quale nella Oratione: fudettä dopo hauer fattoº

quafia
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quafi il fimile ragionamento della pena data à Capua- , :

misfoggiunfe queſte parole, Itaqueillam Campanam arrogan- , - -

tiam, atque intolerandam ferociansratione » & conſilio maiores : · ·

.nsfiriadinertifimum,& defidiofilfinum otium perduxerunt:fic , . . .

er crudelitatis infamiam effugerunt, quòd vrbemex Itala pul

cherrimam non fuſtulerunt,& multùm in posterum prouiderunt;

uòd neruis vrbis omnibus exestis, vrbem ipſam folutam, ac de

i: reliquerunt. :::: : -- - . . .

-- Dopo la conquiſta di Capua fù queſto il raffetto delle» furºnº sº

fue cole: mà nondimeno ritenne ella la ſua maggioranza » :::-:

fopra l'altre città della fila Campania; le quali ellendo poi ::
ftateegualmếte Prefetture de Romani,furono,sio nó erro, # # :n:

anche in gouerno del medefimo fuo Prefetto, che di Romą no del ca

di anno in anno ci veniua:Scorgolo dalle parole di Feſto cõ ":"", Pre

tanta chiarezza» che non fi può con maggiore. Præfestura您#燃

(diffe egli)ee appellabanturin Italia,in quibus , & ius diceba-:ே
tur, & mundineagebantur; & erat quædam earum reſpublica:

пеqие tamen magistratus Juos habebant,iu quas legibus Præfesti Festo illu

mittebantur quotannis,qui ius dicerent. Quarum generafuerűt stratºs · · -

duo: alterum,in quas folebantire Præfesti quatuor (viginti ſex · -

virumprò populi ſuffragio creati erant) in hec opida: Capuam, , , .

Cumas, Cafilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras, , ,

Sueſſulam,Atellam,Calatiam:alterum in quas ibant, quos prætor

vrbanus quotannis in quºque loca miferat legibus ; vt Fondos,

Formias,Çere,Venafrum,Allifas, Priuernum,Anagniam, Frufi

nonem, Reate,Saturniam, Nurſiam,Arpinum,aliaque complura.

Fin quà Feſto:& hò riferite quelle fue parole,che fon chiufe

nella Parentefi,nella guifasche vengon lette dal Cafaubono.

negli Auuertimenti ſopra il cap 36. del lib. 2. di Suetonio,il

quale facendone vn rifcontro con Dione, che fi recherà quì

appreſſo, le eſpoſe molto più acconciamente di quel che in

varij altri modi hauean fatto il Turnebo , l'Agoſtino, & lo
Scaligero dell'altra ſua lettione. Per tutto il tempo quaſi di Benche ella

quella guerra furono in potere de'Romani, Acerra,Sueifola, :: :

Pozzuoli, Cuma, Volturno (frà queſte chi non crederà lo tro di est im

ftefio di Literno ; ) & Cafilino;laonde Cicerone hebbe à di- pugnate 'ar

re nella Orat. I contro Rullo,che bello Punico quidquid potuit "'

Capua potuit ipſa perfè fè, folamente Galatia, & Åtella, ch' Ci -

hebbero à fare aſiai ấdifender fefeffe, furonojoro inimi- :**
XIV. Хxxx 2 che, |

- ***

· · -
----

a

* * · *
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Et i meriti, ché;& n’hebbbero loftesto caſtigo che i Capuani Atellaque,

:::::: c: calatia ( foggiunfe Liuio,dopo hauer parlato della dedi

..:: tione di Capuajin deditionem accepta.ibi quoque in eos quica.

2:/iai gua pita rerum erant, animaduerfum : Per qual altra cagionest
li, poi delle città fedeli, & delle infedeli nella diſparitàde loro

meriti,& de demeritivna medefima la lor coditione: fe nã

fù per queſta,di efferfi tuttauia offeruato per queſta parte il

Ma per“ medefimo loro antico ftato ? Certamente non men questi

:::::::** Prefetti togati mittebanturquotannis, qui ius dicerent nelle »
offeruar -

|- |

#mf:2 de . fudette Prefetture, tutte compreſe nella Campania Capua

fcristione, na : che ad alcuni altri Prefetti militari fù per quei primi

anni data cura della prouincia di Capua per ficurezza delle

|- kofe:cio è à Quinto Fuluio,à Tito Quintio Criſpino, dinuo

, : uo al medefinio Fuluio, & finalmente à Caio Hoſtilio Tubo

Linio illu lo, che la ritenne più di vn anno, come può ſcorgerfi in Li

"*" ' uio nel lib.26 nel lib.27 nel lib 28.& nei lib.29;lècui paro

le mi par fouerchio di riferire. . . . . . . . . . . .

se quattro , Mà facilmente auwerrà, che alcun mi opponga hauer Fe

era"º " *"*" sto detto, che ben quattro Prefetti eran mandati di anno in

贺:';: anno à render ragione nelle Prefetture di quà, da lui men:

32:7:" # 2. touate:& non già yn folo; fiche fra effi conuenne effer diui

fetture: par- fe il lor gouerno,de quali ad vn folo fuste ſtata data la cura

resbesºhe ºn di Capua,come affermò Liuio efprestamente,& di più quel

::::la di Galatia,& di Atella, polciache alla parità del lor fallo

::::::::::.. era ſtato il cattigo ancorpari. Nè io ficularei, che ben gue
nuáă, deme ita potrebbe effere ſtata la fentenza di Fetto, fe nelle fuderte

riti pari : ey fue parole non vedesti itat celata vna aflai memorabile hi

z altri alle ſtoria delle cofe di queſta noſtra regione, ch'hora è del tutto
altre, ignota. Racconta Dione appretto il fuo interprete nel lib.

54. che à tempo di Auguſto fù iſtituito vn coſtume di elig

gerfi venti huomini, à quali fi commetteuanodiuifamente

varij officij in Roma,quiin locum viginti,& fex virorum fiċ

cefferunt: cio è di quelli vigintifex virum di Feſto, fecondo

la fudetta ſua emendatione del Cafaubono,i quali prò populi

ſuffragio creati erant. Soggiũge dopo queſto,in qual maniera

fra esti veniuan diftribuiti, dicendo in tal modo'. Eorum

tres ad capitalia iudicia funt ordinati:alij tres cudendo numiſma

ti præfunt : quatuºr vias vrbanas curant: decem iudicijs ijs,que

ad centum viros forte deferuntur, prºficiuntur : due enim, qui
- - - . " 2. vias

Et eran ben

*ианто.
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vias extra vrbem curabant,& quatuor,qui in Campaniam mit

tebantur,tunc abrogati erant. Hor non e verun dubbio, che »

prima del tempo di Auguſto fi era laſciato il mandarfi i

quattro Prefetti algouerno delle Prefetture della prima. »

maniera; percioche, & le città della Campania Capuana, &

quelle ancora della Campania Felice eran diuenute colo

nie de' Romani,le qualieffendo perciò imagini di Roma.s.,

haueano anche il lorSenato, che chiamauafi per altro mo

do.Ordo Decuriamum; & alla ſua fomigliãza gli altri proprij

magiſtrati; laonde Strabone, che viste ne medefimi tempi,

hebbe à dire nel lib. 6; come anche notai nel fiue del ragio-festo, &

namento di Napoli,che queſtiluoghipoffedeuanfida'Cam-盟 ::
- - - - - - - - ... c iCOIltfati».

pani:ab his quidem verbo: reapfe à Romanis ; funt enim et ipſi *

Romani. Adunque non di altri,che delli quattro huomini di

Feſto parlò Dione. Mà veggafi,che coſtui diffè,che in Cam- Ma lor á cờ

paniam mittebantur, non hauendo intefoià parer mio della. ::::: اعم

Campania Capuana,mà della Felice; talchefe àquella mag- È:

gior Campania fi poteffe attribuir probabilmente vnaqua- i- da Røa.

dripartita diſtintione delle fue contrade, fecondo la loro ni in quattro

natural varietà, & fecondo quella de loro popoli, che diui-Pº" fºr "#"

Hamente l'hauean poffeduta prima dell'acquiſto, che ne fe- " "*"

cero i Romani ; & di più fecondo la diſtintione de tempi

del medefino loro acquiſto: noi potriamo perfuaderci, che * .

ciaſcuno de' fuderti quattro huomini,qui in Campaniam mit

tebantur, n’hebbe in gouerno vna parte, ò dicafi vna Prefet- , |

tnra.Mà non è,forfe,vero,che i Romani acquiſtarono, come

fi è dimoſtrato batteuolmente à dietro, primieramente per , ,

ła volontaria deditione de'Capuani,di origine Etruſci,lalo- -

ro Campania ; & poi con l'armi ciò che giaceua di là del

Volturno final Liri,priuandone gli Aufoni, & i Sidicini, do

ue fra pochianni mandarono le loro colonie:Et appreſio nő

tolfero anche à forza à Sanniti Nola col fuo tratto fin al ... . . . .

Sarno & final Mare, diuidendo à loro ſoldati i ſuoi campi; ::::: , -

& finalmente à Nucerini, di origine Sarrafii, lalor regione, ถ้ศที่ส์:

chiuſa dal medefimo fiume, & dal promontorio di Sorren- a-iaſcaunu.

to : Certo fi. Effi adunque douettero commettere a quei ta a tua

loro quattro Prefettiil gouerno della Campania,diuiſa per /:::::::

le fuderte cagioni in quattro Prefetture, aflegnando à ĉia- : :: }
fcun di effi la fiia;&forfe non men prima, ch'hauetiero ipo- 2. · *

ХДИ. v gliata
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gliata Capua di ogni ſua degnità, che dapoi : benche nonD

crederei, che in quel principio la lor carica fuſie ſtata d'vna

medefima poteſtà,nó efsẽdo ſtate d'vna medefimacondicio

ne queſte contrade,come furono ne tempi ſeguenti,dequa

li parlò Feíto, che contento,di hauerci palefati i nomi delle

città della prima, ch'era la maggior Prefettura, tralafciò i

nomi delle città delle tre altre:ſe pure queſto non fia difetto

del ſuo lacero teſto,în cui manchi almeno alcuna claufola,

Eſſendo stata per la quale hauea tutto ciò breuemente accennato. Egli in

per ºgni "º" vero diffe, che le antiche Prefetture non furono più che di

::::::" due forti, fiche sè egualmente furono della ſteffa prima for
la man tera–º - - - |

İ: "Fijia. te tutte le città della Campania Capuana,benche i loro me:

re deliácam riti,& i demeriti non furon pari non è più ftrana cofa,che il

pania Capua reſto delle città della intiera Campania Felice, ch'haueano

*** · * offeruata fedeltà à Romani in quell'vltima lor guerra con

tro de Capuani: cio è nel tratto di là del Volturno, Cales,

Teano, & Sinueffa: in quello di là di Acerra, Nola,Hercula

neo,& Pompei (Napoli fù à Romani ſempre fedele, & per

vn fuo fingolar priuileggio fù laſciata in difparte , come fi

farà manifeſto di qui à poco ) & nel tratto di là del Sarno,

Nè per al- Nocera con le fue città vicine: fustero ftate ridotte al mede:

tregºla lº fimo ordine delle altre, che quel caftigo di Capua non ha

:: uean nè men meritato. Puoqueſto anche ſcorgerfi molto

farebbe fiata apertamente,fe fi vada confiderando,che ſe i medelimi Ro

aeſcruta in mani non hauefferovfato lofteffo modo di gouerno in tüt

wna regione ta la Campania Felice, non l'hauerebber defcritta in vna

Benche del fola regione. Mà non perciò io giudico,che di queſto anti

în jua prº co coſtume,& della prouincia,ò verprefettura, in cui fù Ca

ainºte: deue les,hauefie intefo Tácito nellib.4 degli Annali, ragionando

ே d’vna congiura,opprefa dal queſtore Curtio Lupo, cui pro

: :.a. uincia vetere ex more Cales euenerat: del qual párere fu am

mº antico aa biguamente il Lipfio, & più rifolutamente Marcello Dona
f0fe', to, ambidue annotando quel ſuo luogo,benche efli della »

Tacito illu- Campania , difrinta in quattro parti non conobber nulla;

strato; il ,. piacendomi alquanto più la lettione, che fi ſtudiò dirinet

#႔ႏွစ္ႏိုင္ရာ凸 terui il Turnebo,trattandone nel cap.9.del.lib.3.de fuoi Ad

醬 & Mir- uerfarijichèqueſta vetere ex more talles euenerat:& da effià

:::: :: torto nefù riprefo; percioche quel fatto feguì in Brindifi, &

to rifiutati ne luoghi di quel contorno, che fon tuttauia di affai grofie

rendite

* -
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rendite per gli loropafcoli: nc la potNtà del prefetto d'vna. .

noſtra regione,& di quella ſpecialmentòche nó verfo quel

la città,mà era verfo Roma,potè colà peruenire: & se pure,

fecondo altri antichi vſi,del tutto hora celati, fuffe ad vn fol

queftore ſtata giamai commeſſa queſta intiera parte d’Ita

lia:qual potrebbe effere ſtata la cagione, che fi larga prouin

cia haueffe preſo il nome da Cales, città non di fito à quell

eſfèrcitio più commoda delle altre, nè di maggior nome:

Di queſtannia nuoua diſtintione della Cãpania Felice in won questa

quattro Prefetture io non penfo, che del tutto deuerò effer '':
ripreſo da chi porrà ben mente aldirmio:come non credo, រ៉ែ

che per quelche fi è dimoſtrato in queſti Diſcorſi , non fi #rºſa.
habbia à conoſcere apertamente, di quante maniere fallace fi:ma quella

fia quella altra diſtintione, che ne fu propofta da Giouanni in tre parti:

Annio nel fuo finto Sempronio,& fù ſeguita da molti,& fin: #:::
golarmente dal Sigonio, che fù pur huomo intendentifiimo ി:്.

de lle antichità Romane,il quallaſciò ſcritto nel cap.1o. del -

lib. 1. de ant. iure Ital. che Campaniam à Liriamne ad Voltur- Giouanni

niem, à Volturno ad Sarnum, inde ad Silarim antiqui produxe-Annig rifiu

runt; quare tres Campanie partes inſtitutæ:vna,quam Aufones, : 'ಸಿ: 鶯
Aurunci,Sidicini, & Capuanitenuerunt: altera, quam Cumani, "º“

«? Opici: tertia, quam Nucerini.

Dopo la fudetta cattiuità di Capua,onde ella rimafe lun- Mentre Ca
pua fà Preº

gamente nello ſtato,che fi è raccontato à dietro, il qual la , fettura de’

refe(pervfurpar le parole di Liuio)nullius rei interfe fociam, R:2', „è

ad confenſum inhabilem; afferma Cicerone nella Orat.2 con- men v Ázs

tro Rullo, non hauerne i Romani tratto altro, che grandif à a lºro fº

fime vtilità in tutti i koro maggiori, & più pericoloſi鸞?::::
ir guer

non effendouiſi più mai ne menpenfato àcofa veruna di lo- :bt er gri

ro offeſa. Poſt 22. Fuluium; 2. Fabium Coff (diffe egli) quibus grouamento

conſulibus Capua deuiffa,atque capta eſt, nihil eſi in ea vrbe cö- in più d'vn

tra hanc rempublicam,non dico fastum,fed omninà excogitatum, "*""·

Multa postea bella gefia cum regibus, Philippo, Antiocho, Perfas

Pſeudophilippos Ariſtomico, Mithridate, ev cæteris: multa præte- . . . . .

rea bella grauia,Carthaginenfe,Corinthium, Numantinum:mul- |

tain bac republica feditiones domeſticæ, quas pretermitto: bella •

cum focijs, Fregellanum, Marficum; quibus omnibus domeſticis,

externºfque bellis Capua,non modònom obfuit, fedopportuniſſimä

f nobis præbuit, & ad bellum instruendum, & adexercitus or

KIK,
- - -- mandos,
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floro illu- nandos,& testis,ac fedibus fuis recipiendos. Lucio Floro, che »

::::::::: nel cap. 18.del lib.3. diffe, esterfiriuoltata la Campaniacon

iಸಿ常 altre regioni d'Italia oəntro la lor madre nella guerra Mar

no Aiast:5 fica: intefe di altre fue città, che di Capua, le quali poliono

cordato. offeruarfi appreſio Appiano Aleffandrino nel lib. 1. delle s

Guerre ciuili.

ca PVA de Mà Cefare finalmente nel fuo primo confolato, che fiù

:::::::: nell'anno 694 di Roma (tralaſcioquia dedu:tione disil

:::::::: la che fu annullata delche fi tratterà altroue)legëtulit (co

: ăă Au- me ragiona il noſtro Velleio nellib. 2.) vt ager Campanus

guito di nu, plebi diuideretur, fuafore legis Pompeia; & ita circiter viginti

un colºni millia ciuium eò deduffd,c ius ab his refiitutum poſt annos cir

citer CLII, quàm bello Punico ab Romanis Capua informam

Prefetture redatta erat. Il medefimo Cefare creò venti huo

, mini,ch'haueffer hauuta cura di queſta diuifione, de quali

, , , crede Paolo Manutio hauere intefo Cicerone nell'Epift 6. &

nella 7.del lib.2.di quelle,che fcriffe ad Attico;fiche de me

defimi parlardouette Plinio Secondo nel cap. 52. del lib. 7.

dicendo,che Varro auſforeft, XX viris agros diuidentibus Ca

pue, quendam, qui efferretur feretro, domum remeaffè pedibus.

Auguſto poi vi fè vna aggiunta affai nobile di nuoui coloni,

dopo di hauer vinto Seſto Pompeo, affermandolo lo ſteffo

. . . . .,. Velleio nel medefimo libro. Specioſum perid tempusadiestum

#ia“: ſupplementum Campanæ colonia.Taiche d'effer per queſta ma

悠 niera riforta à molta nobiltà;& negli edificij, & negli habi

zi: „amir, tatori à molto ſplendore, conferuandoanche la fua degnitả

» antica con maggiore proſperità per la ſua pace, & amicitia

co vicini, fù con grauiſſimo encomio affermato da Strabo

ne nel lib.5, il quale hauendoprimieramëte ragionato delle

antecedēti felicità,& poi delle fudette calamità de'Capuani,

feguì à parlarne, comehà il ſuo interprete,in queſto modo.

Nunc rebus vtuntur profperis, colentes concordiam cum vici

nis,ciuitatiſque fuæ vetuſtam dignitatem , amplitudinemque, cff"

strabone,& virtutem tuentur.Lo ſteffo ci fù accennato dal medefimo no

Vºlleiº, ri ſtro Velleio nel lib. 1. che intendendo di queſta deduttione

"º" di Capua, diffe, che dopo la ſua caduta dall'alto grado, al

quale era falita, era al fine riforta, delle quali fue mutationi

giudicò trºPPº anguſto il tempo di cinquecento anni, Ego

(pace diligentiº Catonis dixerim) vix crediderim, tầm maturè,

. . . . -
« $4mf4774
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tantam vrbem,creuiſſe, floruiſſe,concidiſſesreſurrexiffe. Laonde Talebº f}

da Tacito nel 1.4. delle Hiſtorie,bếchefecõdo il noto fuo co-delle eittà di

ftume com affai ftretto, mà aperto dire,fù chiamata la mag-:
ior colonia di Campania. Iifilem diebus (queite ſono le fue ggtør ·

parole) Lucius Baffus cùm expedito equite adcomponendā Cam

paniam mittitur.Et appresto.Vifo mihte,quies, 29 minoribus co

lonijs impunttas. Capue legio tertia byemandi cauſa locatur, C3’

domus illuſtres affliĉfe - Et più efprefſamente il fudetto Geo- Tacito illu

grafo nel libro citato diffe di Capua de'fuoi tempi ch'cra , frato & ri

re vera id,quod nomine eius fignificatur: reliquas enimf eicom, fcontrato ::

pares,opida funt,excepto Teano Sidicino,que vrbs eſt magni no-ႏွံႏွင့္

minis . Mà qual marauiglia, sè à quel tempo ella era delلعو ဂိါ်ခ်ိမ္ႏြဲ'

più ricche città d'Italia?.-2uæ procul à mari habitantur(diffe Mei:

Pomponio Mela, che viffe ſotto Augutto)opulentifime funt,

ad finiſtră Patauiữ Antenoris, Mutina,Ơ* Bononia, Komanorum

colonie: ad dextram Capua à Tufcis,c3 Roma quondam àpaſto

ribus condita. Et di quà auuenne,che Cicerone, il quale con.» Et celui, cá ,

incredibile ardore publicamente nel Senato, & appreſſo il basea fem- :

popolo diffuafa hauealafu: deductione, penfärane da Rul::::::..
lo,fin al metterne timore à Romani. Tunc contrà banc Romä}: :

communem patriam omnium noſtrum illa altera Roma queretur. tone, Poe la

Et quando poi Cefare la propoſe di nuouo,non men fe n'e-lod),

ra doluto appreſſo il fuo amico Attico, fingolarmente nel

l'epilt. 16.del.lib.2; che fi recò nel primo Diſcorſo; & dopo ,

hauerla veduta da lui compita, l'hauea annouerata, fcriuen- . '

do al medefimo fuo amico l'epift 7.del lib.7,fra gli altri fuoi /

fatti ingiuſti,& contro le leggi:non ardi finalmente di biafi

marla nella Oratione contro Pifone, dicendo. Ego Kal fa

muar. Senatum, & bonos omnes legis agrarie, maximarumque

largitionum metu liberaui. Ego agrum Campanum, fi diuidi non

oportuit,conferuaui:fi oportuit,melioribus aufforibus referuaui; .

percioche hauea fcorto, effer di molta virtù, & nobiltà or

nati i fuoi nuoui coloni. Odafi quel che ne diffe nella fteffa Hauendo as

Oratione defcriuendo Aulo Gabinio immerfo heluffi, nel- tedats d'

la guila de primi Capuani Gabinium deniq; ſi vidiſſèntduum-:്,
virum veſtiri illi vnguentarij,citius agnouiffent. Erant illi cöpti :

tapilli,& madentes cincinnorum fimbrie,et fluentes,cerufſateque |

hueca, digne Capua, fed illa vetere; nam becquidem, que nunc • . . . . .

eſt ſplendidiſſimorum bominữ fortiſſimorum virorem,optimorum, , , , , , ,

XIV. Y yyy сінікт, |
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E: evi tirsis ciuium, mihi amitiſſimorum multitudine redundat.Di quà anche :

di Flºti: egli parlando di Marco Antonio nella Filippica 2.diede al

:::::::in medefinia Capua rinouata l'attributo di fiorenti: co
uendóia cö - - - - - مه .

"nama, lonie;il cui territorio hauea colui cercato di fcemare. Cafili

num colonizm deduxiſti , quò erat paucis annis ante dedusta, vt

vexillum videres,& aratrum circumduceresseuius quidem vo

mere portam Capue penè perfirinxifti, vt florentis colonie ter

Nè giudicò ritorium minueretur. Mà che bifogna dir più s'egli,ch'hauea

deuerne piº temuto cotanto, fe Capua fuffe ſtata dedotta colonia, che ».

":"*": "" farebbe diuenutavna altra Roma.contrabanc Romam; &iui
douerne apº Tºt - 11:ս, օ-ւ eoloni h huic i

: : dinuou೦.dełºCºmಂ!epeeebectm
femeie la perio timendum:poi nella Filipp. 12. volle,ch'effendo già co

fua Roma ºlonia,& vna Roma nuoua, haueffer hauuto i Romani à cor

reggere i loro pareri da fuoi? Quemadmodum{diffe)vefirum

confiliữ hoc Capua probabit, quæ tëporibus his Roma altera est?

affende ca. Sè adunque fu di nuouo cotanto proſperofo lo ſtato di

psa colºnie, queſta città per la fila deduttione, anchę per detto di colui,

::::::::: che vi fi era ſempre attrauerſato; di quả potremo giudica
se,ma fe cºn- - - |- - - : ماگ- .ح:ءالاتم

:::::::#; reche non per vano ingrandimento de ſuoi cittadini fecõ

rognomináta do quel costume, del quale parlò Dione nel lib.54; chele »

FÉLICE. città al loro arbitrio componeuanfi lunghi cataloghi di co

. gnomi honoreuoli: mà che pergiuſta ragione, & fecondo il

::::::... vero hebbe quello di Giulia Felice,dimoſtratocida Frontino
V2f12.Mente |- - - -

if::::::* ne libretto delle Colonie in quelle parole:Capua muro duša

colonia Iulia Felix:iuffu Imp. Cafaris à XX. virisest dedusta.

Benche s’egli quì non habbia dato à Cefare il titolo d’Im

peradore per vna certa anticipatione, il quale nell'anno del

fuo primo confolato non gli potèin veruna guifa conueni

re; hauerebbe potuto intendere del ſupplemento di Augu

fto, pofciache di più alcuni fuoi codici hanno à III. viris:

non già à XX. viris. Di Auguſto in vero bifogna intenderfi

la ſeguente iſcrittione -

I v s sv I M P. c A Es AR1 s
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f:one che fi legge d’vno ſteſſo modo in due nostrimarmi, vn de

üustrata, quali è in Capua appresto la chieſa dis. Bartolomeo Apo

-
-ſtolo
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stolo dallato di Occidente:mà cotanto nozzo,ch'appena G

vi fon rimaſe le fudette parole: l’altro è del tutto intiero nel

noitro Cafale di Marcianefi appreſſo la Chiefa di S. Carlo

verfo l'Occidente d'Inuerno;& nella fteffa manieradouette

effere ſtata ſcolpita anche negli altri marmorei termini del

territorio della medefima Capuana colonia , collocati ne

luoghi, fegnati col folco dall'aratro, del qual coltume parla

ua quìà dietro Cicerone. Di così alta nuoua felicità di Ca

pua non moſtrano hauer hauuta notitia quei noltri Capua

ni,che nel fecolo paffato ſi perfuafero,& n'è rimafa la mede

fima opinione à preſenti,che i ſuoi maggiori edificij;& fin

golarmente il marmoreo Anfiteatro,non poífano effere ſtati - ** *

opere,che de tempi della fua antica emulatione co Roma- v
*

|

ni.Mà di fentenza così disfauoreuole à'geminati meriti del- Del quatte.

la patria, & al vero, può effer manifeſto difinganno, per la- : A hanno

fciar ogni altra più funga confideratione, chènè men ella. :::*****
8 1 р 8 - -- - - - - f40f. 794 - -

Romaprima di Auguſto era di nobili edificij ornata, come ::്;

dlalui poi fu refa , vt iurefit gloriatus (per vfar le parole dijas 2:

Suetonionel cap. 29.del lib.2.) marmoream fe relinquere,quam reº Anárea:

lateritiam accepiffet. Et l’Anfiteatro Romano, ch'è tutta--" -

uia per molta parte in piede,alla cui pianta è del tutto fimi

le,benche di mifure alquanto-minori, quella del noſtro, non - -

fù opera d'altri,che dell'Imp. Tito. Mà di queſte cofe difte- .. ...

famente conuerrà ragionarſi in altro molto più opportuno -

luogo.Nel reſto Plinio Secốdo nel cap.5.del lib.3.diffe,effer Quandº an

colonie al fuo tempo perordinatione di Auguſto nella pri- jhe eran cº

ma regione d'Italia fol quette città delle noltre.Capua, Seffa,燃徽二

Venafro, Teano, č9 Nola: che l'altre le appellò oppidi,delle » சேறைே

iali, forfe, alcune erano ſtate contribuite diuifamente alle

colonie fudette; come anche di fuateſtimoniāza nel c.6.del

l. 14.Vrbana fù nell'età fua cótribuita à Capua;& già da Sil-

la era ftata cõtribuita Calatia,delche nella ſudetta operetta - *

di Frontino delle Colonie,fi fà mêtione.Tacito le diſtinfe in syndon, ai

colonie,&in municipij per gli ſteffi anni nel lib. 3. delle fu- eúne atuni.

dette Hiſtorie:raccontàndola lorgara,che,altre feguendo le cºpii.

parti di Vefpafiano,altre quelle di Vitellio,traſcorfe anche à

ciuilguerra,commoffa principalmente da Capua,& da Poz-

zuoli la qualera municipio,efsẽdo ſtate,forfe annullatelera-

gioni di colonia,cõcedutele nó molti anni prima da Nerone. » . . . .

XIᏤ• Хуу у 2 XV. Do
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xV. Dominando i Romani la Campania FelisE, |

permifero, che NAPOLI, sittà Greca, in premio.

della ſua antica fede, di di più dilettandoſ del mo

do del viuer Greco, Ágoaffe di vna certa libertà,

di francbigia,da lor permeſſa anche ad altri luoghi.

L'antica, er Sarà hora conueneuol cofa andar ricercando in queſto

le preſente-º vltimo luogo, qual fù intanto la conditione di NAPOLI ;

#:### .. pofciache dominando largamente i Romaniqueſta regio
NAPOLI ri : * :سا----س:1-۔۔ -

::::::::}; ne, non l'attribuirono; ne alla Prefettura della Campania:

irani'n en Capuana,come il fuo fito hauerebbe ricercato; nè à veruna

proprio regio delle altre,s'io non ho prefo errore.Et di ciò trattar bende

#"":::::::: uo in vn ragionamento peculiare percagion dell'antica, &

fuo primo ſa - * ---- fente degnità fi } feliciffi
:::::::: molto più perla preſente degnita ſua onde e feliciſſima me

J - - - - - -

zsarga mai tropoli di yn Regno intiero ; douendo anche farlo per la »

conoſciutº: difficoltà del ſubierto » che da alcun fuofcrittore, non fon =

- molti anni,alquanto piùambitioſamente per non dire men

diligentemente di quelche conueniua, è ſtato maneggiato

La qual ci*- Io quì non ritornero à dire, nè in qual guifa hebbe quelta_s
*-i۔ےہد)l

if dati |- ....:: - "T:سدمrddi non

città replicate fondationi da varij popoli Greci : nè come

vna fola ori- - - - - - » – : + 4**

#":'Gr.: , molto tempo dapoi ellendo rimafa priuadell'aiuto de Cu

2ccolſe poi i mani: ſuoi progenitori, foggiogati da Capuani nell'anno

$anniti Ne-333. di Roma, ficongiunfe imallai ſtretta amicitia co' San

"" "" niti,che teneuan Nola, fiche n'accolfe per ſua difeſa alcun

- numero fra' fuoi muri : hauendo di tutto ciò ragionato nel

: ’ , fecôdo,& nel preſente Diſcorſo afiai à pieno : Si e Patimen

|- te intelo, che in alcun tempo prima del confolato di Luçio

- Cornelio Lentulo, & di Quinto Publilio Filone, cio è del

Ht per hauer : :lهر -
di Liui el

::::::::: anno 426. di Roma bet ciuitas (fono parole di Liuio n

i Rez::s lib.8.) cùm fuis viribus,tùm Samnitium infida.aduersùs Roma

nella cam nos focietate freta,fiuêpeſtilentia, que Romanam vrbem adorta

:::::: * nunciabatur fidens, multa boſtilia aduerfus Romanos,agrīí Cam

#ä:: "/" panum, Falernumque incolentes fecit. Et che effendo itata atie:

: „ , diata dal medefimo Confole Publilio nell'anno fudetto, gli

# 4: ::: fi refe nell'anno feguente per via di due ſuoi principali cit

a: tadini, commettendofialla fede, &all'arbitrio de Romanisְי
::::::::: dalla qual ſua volontaria deditione poi nacquevna fermisti

fasi saaniti, ma loro amicitia; la qual niente meno farebbe potuta fe

gulre

|
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guire dalla deditione, ché n’haueller fatta i fuoi fheffisan-º-

niti,come fù detto da alcuni appreſſo ilmedefimo autorsL, ** **

che da lui per l'argomento, s'io non erros poco ben fermo,

della fudetta ricongiunta amicitia, vengonºrifiutati; pofcia- Liuio nota

che può lorgiouare l'opportunistimo estempio de faranti- º: ,

ni, à quali non dedititijin veruna guifa, mà per la ſua fleſia *******

reſtimoniáza nel 1.27 foggiogati à forza daRomaniplerif; * : ,

æquantibus eos Campanorum nore, che fon parole ancor fue » . . . :

nel citato libro , fu concedutada loroamicitia della medeſ+ ... . . .

ma maniera,che à'Napoletani,come di quì à poco fimilmé.- * * * · · ·

te da lui intenderemo: laſciando, chefe quel racconto non , ** * * *

gli parea potere effer vero:per qual ragione eglinotò dinfe- * *

deltà l'amicitia de Sanniti? Samnitium infida aduersùs Ro- ' ’

manos facietate freta. Mà permettendogli, che gli fia itato E, ne fegu?

lecito in gratia d'vna città, giocondistima in ogni rempo à a lorº ĉe

gli amatori delle lettere hauer accettata l'opinióne,ch'à fuoi詹*嘴
meriti era più douuta ben peraltro quella Napoletanacon- ::: fà

federatione non douette differirſi a molti anni affermando- #:#|

lo salpicio, legato de Romanial Rè Antioco, che fi recherà ebe. "

di qui à poco;talche Ciceroue nell'Orationeà fauordi Çor- 's ;

nelio Balbo,fe ben fi offerui, ne parlòs come di cofa antica » Cicerone

ragionando delle facre cerimonie Greche » con le quali Ce- illuſtratº.*

rere da Greche facerdoteffè in Roma era riuerita. Has fa

cerdotes(diffe)videoferè, aut Neapolitanas, aut Velienfes fuiſje,

federatarum fine dubio ciuitatum, Mitto vetera: proxima dico. -

&c. Hor Napolicon molta coltanza perfeuerò nella mede- Et perfeuerà

finna amicitia co' Romani in ognilor proſpera, & contraria poiſ, "pre-a

fortuna; & fingolarmentemeltempo della feconda guerra-> # :;
Cartaginefe,quandole frequenti vittorie, che di effi otten- : ::: de

ne Hannibale, haueano ripiena tutta l'Italia, &lamedefinia ““

Roma di confuſione, & di terrore; della qualcotanto ferma

fua fedeltà hebbe fingolar lode dalinoltro Velleio nel lib. I. · · · *

ehefi recherà alquanto appreſio;&feco ancor l'hebbe la fu

detta Cuma, di cui leggefine lib. 23. di Liuio quel memo- . . .

rabil fatto, ch'effendoſi ſottrattasne sò per qual maniera, nè . . . .

se prima,ờ pure all'hora al dominio de'Capuani fù cagione " "

di quella graue lor rotta,ch’hebber dal confole TiberioSem- * * -

pronio Gracco nel feguête anno della loro amicitia có Hã

nibale,cheதய 538. di Roma.Il Perotto,che nella interpre:

tatio
----
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il Fºrorto -tatione del lib. 3. di Polibio parlandodi Hannibale diffes,

"ii": ch'egli relião Gerione, (città della Puglia)Neapolitanamarcé

occupat; douette etierfi feruiroed, alcun tuo Greco codices,

· · · · · 1 guaíto,in cui fi leggeua. “sardºtus ispar, in cãbio di, ráasºs

:. &#ø. ciuitatis artem : ſe pureturi ceito, ch'era fincero,non •

$ithe lº stel, giudicò corrotta la ſua lettione. Et quì fi osterui, che Na

É :: poli prima della fudetta ſua confederatione per fe ſteffa, &

рге: #:: , per la ſua amicitia co Sanuitiellendottata inimica de' Ca

men bebbe puani Etruſci inimici de Cumani,& della loro gente, nou-º

sol reſto dei fu di lor poteſtà giamai, ilche à dietro fü da me accennato;

le 9e"?“ fiche nè men poi, benche i fuoi meriti furono giudicati da

":::#. Velleio pari à quelli di Cuma, fùattribuita alla Prefertura ,
соја сетите d - |- - -

ella Campania Capuana, come l'altra, che à Capuani ha

|- uea per molto tempo vbidito. 2 /

动﹑medefima confederatione antica de' Napoletani

giaouet i fulle ſtata dall'vna , & dall'altra parte dei tutto pari : par

Efere ſtafa– mi, cheposta conofcerfi per la ſtella maniera, per la quale s

la e:: fi conchiufe,che quella de'Capuani, i quali fimilmente ficó

:: mifero allafede de Romani, tù equum fœdus folamente per
Rºmanifeia vn modo di dire. Furono i Capuani in alcun tempo di mol

»ente nel ' ta potenza nelle nauigationi , delche habbiamo teſtimonio

**"* " " Aufonio con aperto dire in quelli verfi delle città Illuſtri.

» Nec Capuam pelago cultuque penuquepotentem,

„ Delitijs, opibusfamaque priore filebo: -

må non ritenendone poi quel primo vigore,nulla fappiamo,

. - che fuífero ſtati tributarij à Romani d'alcun numero di va

* - fcelli:eſsédoci ben noto,che militarono in gran numero ne”

|- loro efferciti terreſtri; percioche dominado vna fecõdiffima

regione, douettero i loro effercitij militari effere ſtati di

A qualison-fanteria, & di caualleria. Laonde per l'oppolto modo con

uje: »ºb'ha aerrà crederfi,che i Napoletani furonolor tributarijdel fer

:::::::: uigio di alcun legnoglifiudij de quali, come fu fauiamente.»
to il tributo - - - -

::::::na auuertito da Pietro La Sena nel cap.3 del fuo anticoNapo

„eroa, na- letano Ginnafiofurono più che in altra nelle cofe di mare,ne vi

ui, di cui fà hebber picciola lode.Mà di quetto qual biſogno è diaňdar

lº ha": "" dietro alle congetture, hauendone certoracconto da Liuio

"$3" nel lib. 35. in perfona di Minione, huomo, & amico del Rè

Antioco nelle feguenti parole à Publio Sulpicio, legato de'

Romani,ilqualciſcoprì ancora,che pagauano altro di più

- - |- - del

* *
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onde fi legge appreſſo Valerio Maffimo nel cap 3. delfib.7.

del tributo delle naui? Qui enim (diffe:M tione) magis ymyr- Mà di tið

nei, Lampfaċenique Græcifiunt;фиёт Neapolitani, Rhegini, &:#*

Tarentini, à quibus stipendium, a quibus naues ex fadere exigi- ::::::::.

tis? cur syratufișatque in alias Sicilie Gretas vrbespretorem

quotannis cum imperio,& virgis, er fecuribus mittitis? Nihil

aliudprofestò dicatis,quàm armis ſuperatis :osijs has legesim

pofuff. Ét quei tributi erano ſtati promest fin dal principio

della confederatione, affermandolo nella ſua riſpoſta quel

medefimolegato con queſto dire. Ab Rheginis;zº: Neapolita

mis,ø Tarentinis,ex quo in noſtram venerunt poteſtatem (delia

Napoletana confederatione eran già paífati 135 anni) vno,

ø- perpetuo tenore iuris, femper vſurpato, nunquam intermiſſo,

que ex fædere debent,exigimus. Di più de fudetti tributische E: ; certe as

i Romani rifcuoteuano da Napoletani,loro confederatisha- cora che gli

uean certa poteſtà di comporre le lorolitico popoli vicini; &#direnº

- nelfar accor

- - - - - do delle terg,
che Q. Fabius Labeo (viste costui nel tempo delle Prefettuře M # KK:

della Čampania; percioche fù confole con Marco Claudio

Marcello nell'anno 57o. di Roma) arbiter à Senatu finium

, constituendorum inter Nolanos,& Neapolitanos datus,cum in rē , , , .

præſentem veniſſet, vtroflue ſeparatim monuit, vt omiſſa tupi- .* ,

ditate, regredi à controuerffa,quàm progredi mallent: idque cum

veraque pars aufforitate viri motafeciſſet:aliquantum vacui in

medio agri relistum eſt.conflitutis deinde finibus, vt iffi termi

nauerant,quidquid reliftifoli fuit, populo Romano adiudicauit.

Del qual fatto,raccontato anche da Cicerone nel lib.1.degli 9

“Officij,egli moltrò,hauer qualche dubbio forfe non per la-, ဖွံ့ဖ္ရစ္
fina incertezza, dicendo non hauerne altro autore, che la fa- #e M:'s.

ma mà percieche deeipere(yferò le fue fteffe parole) hoc qui- notato.

dem,non iudicare eſt ; onde fcorgeua feguirne egual biafimo

alla Romana Republica,che à quelfallace Labeone. I Napo- Nella quale

letani perfeuerando, come fi è notato à dietro,nellafteffa , ?"ºP**

amicitia cö Romani in ognilorfortuna: la coltiuarono di శే.

più con alcunvolontario dono, qual fü quello di quaranta #;"

tazze di oro, che mandarono à quelSenato nel medefimo più cel vo

amno della rotta, hauuta al Trafimeno, accompagnandolo lentatte és:

con proferte di amorfincero, & generofo: delche ancorLi-:
mionellib:22, non è ambiguo autore. Il fuo ragionamento ro. هبRه کی o

$ queſto. Neapolitanilegati Komam venere, abiji auadraginta
* -XᏤs - , patere

:

Cicerone Le
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: patere auree magni ponderisin curiam illate, atque ita ze

- fatta; vt dicerent, fire ſe Romani populiaerarium bello exh.

riri;ớscum iuxtà prè vrbibus,agriſque fociorum, ac prò capi

atque arce Italie, vrbe komana, atque imperio geratur: æqui

cenfuiſſe Neapolitanos,quod aurifibi, cùm ad ipſorum ornatui

tùm adfubſidiumfortune à maioribus reliĉfum foret, eo iuua

- - populum Ramanum. fi quam opem in fefe crederent,eodem fitza

Liuiº illu fuiſſe oblaturos (in quella guerra,che faceuafi dentro I Itali:
strato. non hauea luogo il lor tributo delle naui) gratumfibi patre

Romanos, populumque fasturum, fi omnes res Neapolitanorum

fuas duxiſſent,dignofque iudicauerint,à quibus domum animo, a

voluntate eorum,qui libentes darent,quàm remaius,ampliuſque

. . ., acciperent. Legatis gratie affeprò munificentia,curaque:patera,

pieui fà ac que ponderis minimifuit,accepta. Così Liuio; il qual peraltro

#醬 parerpotrebbe , sènon hauer alterata ad arte l'hiſtoria di

quai àstur, quel domo,hauerla almeno mal conoſciuta;pofciache forfèsi

jegao della Romanine preferovna fola tazza, lor donata con l'altre da'

Jeffa er een Napoletani fecondo quel coſtume, che ci ſcouerfe Giofeffo .

/*****"* Hebreo nel cap. 16.de lib. 14 delle fue Antichità, recitando

Liuio nota- vn decreto dellorSenato à tempo di Cefare, fatto di fuo

fO, commandamento alla gente Hebrea,effendo Pontefice Hir

cano,ch'è queſto. L. Valerius L.F.Pr.retulit ad Senatum Idih.

Decembribusin «de Concordiæ, preſente L.Coponio L.F. & C.

Papirio Quirino de bis,quæ Alexander Iafonis, Numenius An

tiochi, Alexander Dorotbci,legati Iudæorum, viri optimi,& focii

moſtri petierunt, renouantes veterem erga populum Romanum

º "beneuolentiam; qui phialam, & clypeum ex auro, argumentum

focietatis,attulerunt, exiſtimationis aureorum L.milliú, & litte

ras petieruntad liberas ciuitates,ac Reges, vt per regiones eor”,

atque portus fecurè poſſintiterfacere; Placuit igitur Senatuiieºs

in amicitiam,& focietatem recipere,& omnia, quæ Þçtierunt;tõ

º cedere,cff allatum clypeum accipere. • • • - - - -

Napoli,che Mà sela prerogatiua, dichiarataci da Polibio nel lib. 6

ai pari di al che gli efulide Romani haueffer potuto ficaramente dimor

: :::::::" rare in Napoli,non fù dellafola Neapoletana confederario
e alcuna–s |- V r. w • , . *** A • -

# „unni ne . Exulibus (così hàíl fuo interprete) impunè degerelicet

ä; Romani Neapoli, Præneſte,Tiburesitem alijs in vrbibus, quibus hoc iure

per le leegi fædus intercedit cum Romanis : fù in vero quella città con fin

#::::: golarbeniuolenza empreda estamata;&se ben fio:
- • • • • *. . per
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per non vnafola cagione.Il noſtro Veileio,il qual confiderò

ia coſtante ſua fede,che per eller mancata ne' ſuoi Capuani,

Capua diuenne, come fu appellata da Liuio nellib.3 1. in

Fà da efº

arº ate fingº

dPAAJewوعسم

per la fue »

rfona d'vno degli Ambaſciadori Macedoni nel conſeglio fazia Ag.

degli Etoli, ſepulcrum,ac monumentum Campanipopuli, elato, galare.

& extorrieiečio ipſo populo, vrbs trunca, fine ſenatu, finè plebe,

fine magiſtratibus, prodigiumsrelista crudelius habitanda, quàm

fideletaforet:hebbe à dire di lei,& di Cuma, fua genitrices,

nel lib. I. che vtriuſque vrbis eximia femper in Romanos fides

facit eas nobilitate,atque amanitate fua digniſſimas.Mà Strabo

ne offeruandouii piaceuoli coſtumi,& effercitijde'fuoi Gre

ci-volle, che per queſto fiù gratiffima à Romani: & noi cre

der deueremo,che ambidueci differo il vero.Łe fue parole »,

mentre ragiona di Napoli,in latino fon queſte: Plurima ibi

Grecorã inſtitutorü ſuperfunt ueſtigia, vt gymnaſia, epheborum:

cætus,curie,(ipſiphratrias vocät)et Grecanomina Romanis im

pofita. Hoc tempere facrum quinquennale certamen muſicum,&

gymnicum per aliquot dies agitur, ludis Græcorum nobiliſſimis

emulum.Et apprefio. Vite autem Grecanică rationem Neapoli

augent,quieò Koma fecedunt in ocium: fiuè qui ab ineunte ætate

laboribus defuntiifunt:fiuèalioquin obimbecillitatem, aut fene

-- »

Ef յfa p:»

gli Лиої ріа

ceuoti e'r.

citij Gre,i

molto fre

44еліяра,

ĉiutem cupiunt vitamfaciliorem degere;& Romanorum mönul

li hoc vite genere gaudentes,vbi uident multitudinem hominum,

qui eius inſtituti cauſa ibi verfantur,lubentes locum eum ample

čtuntur. Della gioconda vita,che folea menarii in Napoli,ci

diede ancor buona notitia Cicerone, benche moltrò di cre

derla come vna proprietà naturale del luogo, dicendones

nella Oratione à fauore di Publio Silla, che locus eſt ipfe, non

tàm ad inflammandos calamitoforum animos, quàm adconfolan

dos accommodatus: Et in quella à fauor di Rabirio Poſtumo

T ci fcouerfe di più di quel che ci raccontò Strabone,che i Ro

mani d'ogni grado,& d’ogni età,non che i men robuſti,& i

confumati dalle fatiche, & daglianni,foleuano conduruifi à

diporto, vfandoui anche per delitia,& per diletto la Mitella,

Greco ornamento del capo, nella guifa, che negli horti, &

nelle ville lor proprie hauerebber fatto. Deliciarum cauſa,

(diffe)ớ voluptatis,non modò ciues Romanos,fedet nobiles ado

lefcentes,& quoſdam etiam Senatores, fummo loco natos, nonin

hortis, aut ſuburbanis fuis: ſed Neapoli, inceleberrimo opido (di

.* 2☾κ- - Z zzz molta
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1 cui telebri molta frequenza)cùm Mitella fapè videmus.De piaceuoli otij

"::: /*"":,. Napoletani parlarono molti antichi autori,da me altra vol

# #" ta čitati de cui dettiaſſainotio non prenderò altra cura,
ue ſcuole . - - -

* - che di offeruarui, come da effi, perauuentura, furono ſpe

cialmente intefi gli otij delle lettere,& delle ſcuole; percio

Ristorateai che exºné{º.à'Greci è quelche otior à Latini. Laonde l'Imp.

poi dall’um Federico 2. iſtituendo in Napoli ſcuole fi fatte, la chiamò

per. Feser; appresto il nofiro Pietro delle Vigne nell'epilt. 1o. del lib. 3.

#ர் ::::: antiquam matrem, & domum ſtudij. Et dopo hauer lodata-s

mi,che": 2; nell'epiſtola蠶 l'amenità del fuo fito, & la benignità

Roman, l'ha de'coltumi de'fuoi cittadini,commendò di nuouo nell'epiſt.

uean refa- 13. i medefimi fuoi ſtudij,& kafteffa amenità fua,& di più la
-puritàdella fua fede: quaſi egualmēte alluder volefie aldetهوraJPه

to del noſtro Velleio,che à quello di Strabone,& che à quel

Pietro delle lo di Cicerone,dicendo in queſto modo . Vniuerfale ſtudium

vºinfiнitate noſtra Neapolis conſultanti deliberatione prouidimur

trafo con , reformandum,vt ciuitas ipſa, antiqua mater, & domus ſtudijfi

Welleio,con cut puritate fidei,& fitus amænitate prefulgetific renouata,quaſi

器 º paranympha fcientiæ,& fingularium hoſpitalariafacultatum,do

::::"*" centibus,& addiſcentibus ſe prebeat gratioſam. Non fù di que

-- - ---- fta forte quel Capuano otio, che dal medefimo Cicerone »

nella Orat.2.contro Rullo fù appellato inertiſſimum,& defi

diofiſſimum: & qual fuffe egli ftato, può conofcerfi dalle pa

role di Liuio,recate anche à dietro. Vrbi frequentande multi

tudo incolarum,libertinorumque, & inflitorum, opificumque re

tenta: hauendo gli antichi riputato ignobil otio qualunque

effercitio,fuorche il maneggio de publici affari Ben Poi ne:

fecoli feguenti fiorirono in Capua nelle lettere chiariffimi

ingegni & anche fù grato à letteratiforaftieri faruital vol

conuien che ta dimora ; nèvi mancarono publici profeſſori di lingua-s

la fedelia Greca,come hauerò à dimoſtrare in altro luogo.

d'Napoleta . La infedeltà de Capuani verſo de Romani, per la quale

:::::... hauendo effi altre volte fatta perditadel campoFalerno:

ueſe lor: uean nondimeno ritenuta l'honoreuol conditione di efter
saf, ai un º loro amici,& confederati: finalmente per l'amicitia, che at

Premio.che-a taccarono con Hannibale ne maggiori perigli di quella.»

# :Estatº republica, lor portò quel caſtigo, che fi è intefo à dietro:

:::::::::: Efla fedeltà de Napoleranicos: fingolare, lordouette reca
-|-:san- iodi cui efprefi A:مع

schi nisi, re quel Premio di cui clPrestamente non diffe nulla ಶ್ಗ
/ * - |- யு.ெ

/
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fimo Velleio, che l’effaltò cotanto, & ne tacque ogni altro

fcrittore antico;fiche conuerrà andarne ricercando,accioche

s'illuſtriancor queſta parte di quel primo loro ſtato Fra Pat
ti della Capuana ម្ល៉ោះ douette effer quello,che in |

Capua fulle continuamente dimorato alcun preſidio di Ro- - -

mani foldati, ancor cestato il timore delle guerre co proffi

mi Sanniti; pofciache la ſua incoltanza cosi ricercaua . Et

può ciò conofcerfi da quelche fi è riferito anche à dietro»

ch'hauendo ella conchiufa l'amicitia co'Cartagineſi, præfe

ffosfocium(come racconta Liuio nel lib 23.)ciueſque Roma-

nos alios,partim aliquo militie munere occupatos: partim priua

tis negotijs implicitos,plebs repente omnes comprehendit.Mà in L Zº de'qua'i

Napolinon få mandato vntal prefidio: némen in quelpe-/ಕ್ಲಿಕ್ಕಿ::

ricolofo tempo della ſudetta guerra Cartaginefe, fuorche à ::::::::"
richielta de medefimi Napoletani : Sub aduenturi pretoris veran pref.

Romani (diffe lo ſteſſo autore nel libro citato) Panus agro diº di lorº

Nolano exceſſit, e ad mare proxime weapolim deſcendit, cupi-lº".

dus maritimi opidi potiundi,quò curfus nauibus tutus ex Africa

effet. Cæterùm poſteaquàm Weapolim à præfesto Romano teneri

accepit: (M. Iunius Silanus erat,ab ipſis Neapolitanis accitus)

Neapolim quoqueſicut Nolam,non admiffus,petit Nuceriam. Il

confole Terentio Varrone rinfacciò à gli ambaſciadori Ca

puani,che hauean già da Romani riceuuto, quaſi due gran

diffimi beneficij,&le loro leggi,&laloro cittadinanza,Adij

cite ad hec quòdfædus equum dedimus, quòd leges nofiras, quòd .

ad extremum, id quodante Cannenfem certè cladem maximum

fuit,ciuitatem noſtram magnæparti vestrum dedimus, communi

cauimuſque vobifcum. Mà i Napoletani godendo della lor 'n altroebe

propria, ch'eller douea affai fauoreuole, conditione,la qual, eةهلآ datماع

pernó hauer mancato di nulla à quelche conueniua à fedeli #.ງູ

confederati, fi hauean conferuatá intiera: all'hor che per la 2:af:,

legge Giulia ciuitas est ſocijs, cº Latinis data, che fon parole che ai juo

di Cicerone nella Oratioue à fauor di Cornelio Balbỏ, heb- peregºne pa

berfra loro ſteffi gran diſparere, sè hauefferohauuto ad ac- :- عب

cettare,ồPure à ricufare quel dono,da tutti gli altri popoli #;

d'Italia moltoauidamente defiderato.In quo(ditle il medefi- samanz2%

mo Oratore) magna contentio Heraclienſium,ở N.eapolitano-Reºanº,

rum fuit; cummagna pars in ijs ciuitatibus iuris fui libertatem -

sinitati anteferret . Così anche per la loro intiera fede me

2xᏤ. Zzzz 2 rita
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Il terzº , ehe ritarono, che non fuffe ſtata fcemata di nulla quell'altra_5

f:::::: parte dell'antica loro confederatione per la quale à gli efo

j::::i. Îi Romani era permeijo,dipoterfi ricouerare in Napoli, &

❖“0 然pang dimoraruiſenza timore; doue condur voleuafià queito fine

dell'immuni lo ſcelerato Quinto Pleminio, quando frà via fu fatto pri

#à degli efº gione da Quinto Metello, come efferne ſtata qualche fama

醬 riferì Liuio nel lib. 29. con le feguenti parole. Cæterùm du

* plex fama eſt,quod ad Pleminium attinet. alij, auditis, quæ Ro

me asta effentin exilium Neapolim euntem,fortè in.B. Metel

lum,vnum ex legatis,incidiſſe; & ab eo Rhegium vi retfaċium.

Anche "*"" alij.&c. Nề è leggiero argomento,ch’vna tal franchigia non
pi delle: fù giamai violata, effendoſi anchein Napoli faluato Tibe

#".: rio Nerone in quel tempo, nel quale nell'imperio Romano

nei Komans per le lunghe guerre ciuili, & per le fattioni,ńè le publiche.»

imperiº sul leggi, nè altra cofa veruna eran più rimafe falue. Di lui diffe.

la era più in Suetonio nel cap. 4 del lib.3,che L.Antonium conful, m,trium
4.Jero • uiri fratrem,ad Peruſiam fecutus, deditione à ceterisfafia, folus

permanfit in partibus; acprimò Præneſte (la qual città godeua.

della ſteffa prerogatiua, come da Polibio ſi è intefo, non è

ancor molto) inde Neapolim euafit. Et s'egli poi,non giudi

cando,forfe,di ſtarui ſicuro,fuggì in Sicilia: temë, s'io non »

erro per hauer rotte le leggi di quella confederatione, feruis,

ad pileum vocatis;ò pure,per cagion di quelli altri mouimen

ti,da lui ancor fuſcitati in queſta regione,& raccontati da »

Velleio,il qual fimilmente fcrifle,che di Napoli in Sicilia fù,

la ſua fuga, dicendo nel lib.2, che per cadem tempora erarfe

rat in Campania bellum, quod, profeſſus eorum, qui perdiderant

· agros,patrocinium,ciebat Tiberius Claudius Nero, prætorius C*

velisio, & pontifex, Tiberii Cafaris pater à tempº del quale Imperado

Ďion:”: reegli uille; mà percioche molto di lui filoda, forlein fua----

fcordi da gratia,onde ancórper altro da tutti gli s’imputa d'efierefta

- Stiºfonio,& to fuo grande adulatore,tacque quell'altra men honoreuole

"º" ſeditione.Nè della fede di Velleiofà maggiore ladiligenza

- di Dione,il qual ragionádo nel 1.48. della ſteffa fuga di quel

primo Tiberio,nèhauếdo faputo nulla del nome della città:

donde partì, ne dell'vna, nè dell'altra feditione (hauer egli

tutto ciò diffimulato, ionol credo) ci propoſe anzi difua

congettura,che di certa notitia, fe non fia temerario il con

getturar mio,quelche allo ſtato di Napoli di quel tempo nó

pote
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potè conuenire. Preſidio(diffe)in Campaniº quodam opido pre

festus, quia Cæfaris res obtinerent,cum vxore fua Liuia Drufil

ta,& filio Tiberio Claudio Nerone ad Antonium abiit . In que- siehe viÆ

íta guifa adunque, & perauuentura anche in alcuna altra-, ::::::::::::

che fi conſidererà di qui à poco fu da Romani premiata la :::::::
fedeltà Napoletana, fiche non effendofi tralaſciati nella me-Ã¦ bbero

delima città i fuoi antichi vſi,& coſtumi Greci,i quali da ef-, prizoi vÉ

fi per lo diletto, che ne prendeuano, vi hebber divantaggio Greci.

grande accreſcimento, come ci manifeſtò Strabone, che già

- ſi è recato: ella fola ancora di tutte l'altre città di queste re

gioni non prouò mutatione del fuo popolo, hauendoneha

uute per compagne folamente Regio,& Taranto,delche ci è

buon teltimonio lo ſtefio Geografo,che s’è vdito non molto

à dietro. ·

Et chiamo io dono de Romani, ch'haueffer conferuati i Roman,

intieri à Napoletani in premio della coſtante lor fedeltà i confruaro:

patti dell'antica confederatione, laonde esti neloro effer- : :fi: i

citij godendo d'vna afiai gioconda vita, fù infieme la loro 荔

degnità in affai nobil grado; percioche volle pur queſto di-:“

mðitrarci ilnoltro Velleio, fe ben fi offeruinó le fudette fue Napleni

parole : benche per hauer egli preſo à ragionar congiunta- in premio

mente di Napoli, & di Cuma, pronuntiò dell'vna,& dell’al- :::::::::tra le medeſime lodi , che intiere farebber conuenute à Na- یاههناهد lo

poli fola, così dicendo. Vtriuſque vrbis eximia ſemper in Ro- ”

manos fides facit eas nobilitate, atque amanitate ſua dignifimas. velleio illu

Che la nobiltà fulle potuta effer conueneuol premio della lor strato.

fede per le concedute prerogatiue,non farà chi habbia à ne

garlo : mà che fulle potuta anche lor donarfi l'amenità, do

no della natura,non così facilmente mi verrà, forfe,accetta

to : Ma nondimeno effo Velleio congiunſe ambedue quelle Velleio ; &

lodi in yn folo tenore di dire; talche egli potrebbe hauer in- Lμιο τίεό.

teſo della raccontata piacenóg maniera del vinere, & degli :::*""·

efiercitij Greci,vfati in Napoli:nella qual guifa ancor Liuio ”

par,che preſo haueffclo ſteſſo vocabolò,raccontando nel lib. . . .

29.le accufe, date à Scipione nel fenato Romano deila fua-> :

dimora in Sicilia,douendo far paſſaggio in Africa. Cum pal

lio;crepidiſque inambulare in gymnaſio,libellis etiam palestræque

operam dare,acque ſegniter,molliterque cohortem totam Syracu

farºm amanitate frui. Mà di gratia, non appellò Gioſcitº

Z z z z 3 Hebreo.۶هک•

, , "
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Per la qual Hebreo nel lib.2.contro Apione dono de' Romani, premiai

cagiºnº en tori della fedeltà degli Hebrei, il non hauergli foggiogati,&

:: egುಳ್ಲುಜ್ಜಿಂpುತಿನ್ತಾ'#
Reges(diffe il fuo interprete)sữt expugnati à Romanis,omnium}}ްގޯޑެޑ

Altri luºghi, foli propter fidem fuam maiores moſtri,& focij, & amici fuere.Et

eº alcune - Dione non raccontò di Auguſto nel libro 54. ch'egli facen

*#*º "iº" do cammino per l’Afia,fubditos ex Romanarữ legum præferi
f}}, pto compofuit;faderatos vti maiorum ſuorum inſtitutis permifit;

neque quicquàm vel illis adimere, vel bello acquirere fed conten

Effendo per *** effe partis, ſtatuit : Potrebbe alcun,forfe,perſuaderfi,che i

altro . vittoriófi,& trionfanti Romani,auidiffimi d'imperio, dopo

effer lor fa- hauer fatto acquiſto,non folamente di tutta l’Italia,mà qua

“: a fºr , fi della intiera terra nellor tempo conoſciuta,hauendo fog
:: di giogati Rèpotentifiimi , & bellicofiffime nationi con lun

apoli, - - - - - - - - - • ---ی-رمس

ghiffimi terreſtri,& marittimi viaggi, & con faticofiffime »

impreſe per lo corſo di molte centinaia di anni:non hauefle

rohauute forze baſtanti à conquiſtar vna città fola, che pur

era sù gli occhi loro (non efferfene curati , neio il direi, nê

chiunque altro fuffe del còtrario parere,il confentirebbe) di

cui nel mondo della loro Monarchia farebbe potuta farfi nõ

molto diuerfadimanda da quella,che fè Socrate al fuo Alci

biade,il quale delle fue ricchezze altamente fi gloriaua ? Di

fi poco fauia opinione, indegna d’intelletto, ch'habbia an

corche picciola notitia delle Romane hiſtorie,per la quale »

dalla falfa fembianza d'vn fognato honore vien celato il ve

riffimo fingolar pregio di quella città, nè io prenderò à ri

fiutare con molta cura l'errore , nè del tutto trafcurerò di

fuellerlo dalla mente di alcuno, in cui perauuentura fi fuffe

z quali i.t. radicato.Alche parmi douerbaitare,ſe fiolierui,che la gene

Bere in coħu rofità Romana fè dono della libertà di varij modià molti

me di dona, popoli, & à molte città, & fingolarmente alle Greche,dopo

: ::::: hauerne fatto acquiſto: hauendola anche tal volta lor tölta

#### inpena d'alcun lor fallo. Veggafi quelche degl'Iließ; de

cie és 72, Chij, de'Rodij, de’Licij, de Magnefij, & di altri popoli rac

*er fede. . conta Appiano Aleffandrino nel libro delle guerre con Mi

eridate: de medefimi Rodij Tacito nel lib. 12. degli Annali:

degli Amifeni Plinio Cecilio nell’epilt.93.del lib.io:dell'A

caia intieralo ſtefio Plinio nell’epit. 24. del lib, 8; & il fuo

zio PlinioSecondonci cap-6 del lib,4; de'Ciziceniil fudetto

-
; : , Tacito

*-- ----
----

***

|

“:

|
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Tacito nellib.4. de' medefimi Annali, Suetonio nel cap. 37.

del lib.3. Diòme nel lib.54.& Strabone nel lib. I 2: degli Ate

niefi lofteffo Geografo nel lib. 9. degl'Iliefi ancora nel lib.

13. & de Licij,& de'Magnefij fudetti nel lib. 14.de'medeſimi

Licij, de Laudicefi, & de Tarfefi il citato Appiano nel lib.5.

delle guerre Ciuili: de'Mitilinefi Velleio nel lib.2: di tuttele

città Greche nell'Afia,& nell'Europa,cio è della Grecia,& di

quelle della Macedonia Liuio nel lib. 3 3. & nel lib. 45. Plu

tarco nella Vita di Flaminio,& Giuſtino nel lib.33:dell'Ifo

la di Sardigna Diodoro Siciliano nel lib.5;& per non andar in tal guiſ.

raccogliendo ogni detto degli antichi autori intorno à que- ſhe feitº il

fto non contromerſo ſubiettő, potraffi apprendere da quel- ::’

che della Romana Monarchia,come in vno epilogo, raccol-臀
fe vn folo Strabone nel fine de fuoi libri della Géografia-, áitä ei eri,

che fra le varie conditioni degli Re,& delle prouincie, che 3 cipt in var e

vbidiuano à quell'Imperio, erano ancora alcune città libe- ”“”“”“

re, ò rimafeui per effet perfeuerate nell'antica loro confe

deratione,ò fatteui nuouamente in premio della lor fede. Le

fue parole in latino fon queſte. Eorumque Romanis obediunt;

partem Reges tenent,aliam ipſi habent prouincie nomine,et Præ

fetios,& Quafiores in eam mittunt. Sunt & nonnulle ciuitates

libere cöditionis: aliæ ab initio per amicitiam Romanis adiuntře,

aliæ ab ipſis honoris gratia libertate donatæ - Sunt & Principes

quidam fubeis,& Reguli,& Sacerdotes:his permiſſum efi, patria

Jeffari inſtituta.

Mà vogliono alcuni per ogni modo, chefe Napolifù cit- 1 Napsteia.

tà confederata co Romani,ilche non può negarfi: douette nt , che per

effer libera affatto da ogni loro feruitù,hauendo ben ella lor #'?“ dek

contribuite le naui:mà effi all'incontro hauendole ne bifo- : " ""
- - - - - - v - federatione

gni douute anche à lei contribuire.Ne fi fono auueduti (per ſeminiuſza

lafciar ogni altra cofa)della forma del dire del Romano Þu- no a Roma

blio Sulpicio,già recato. Que ex fadere debent,exigimus. per ni alcun nu

lo qual fi dinota vna certa ſpecie di feruitù per fentenza di ::::::::::Cicerone nel fimiliffimo effempio di Meffina, città pari- !!' fá

mente confederata con l'obligodi darevna naue,delché egli ă#:
ragionò largamente nel lib. 5. contro Verre, accuſandolo, -

cheperdoni l'hauelle fatta franca di quel tributo nel tem

po della fua Siciliana Pretura. Pretio, (diffe) atque mercede Liuio,& Ci

minuiſti maiestatem reipublice, minuiții auxilia populi Romanı, ::::::.fi
ХИ. - тіпиі- fcontrati,
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minuiſti copias,maiorum virtute,ac fapientia comparatas.S'ufga

liſti ius imperti,conditionem fociorum;memoriamfaderis. Et ap

preſſo. Inerat neſcio quomodo in illo federe facietatis, queaſ? quæ

dam nota feruitutis. Et qui parmi, che polfano molto bene

accómodarfi quelle altreiparole del medefimo Oratore lui.

:. Quid cenfetis in boc federe faciundo voluiff Mamertinos t.n.

pendere,laboris,operespecuniæ, nè hæc biremis aſcriberetur, fi zd

.vilo modo poffent à noſtris maioribus impetrare ? Confentírei

Žèfurºnº, benio più tolto, che i Romani haueffer fatti liberi i Napo

for/:::: letani,nó folamếte dall'obligo delle naui; mà anche da ogni

:poteſtà di qualunque lor magiſtrato, fi per gli meriti děla

tod; non .j. fudetta coſtante fedeltà loro,come per quelli de’ racconta

fer foggetti ti piaceuoli diporti, che in Napoli prender foleuano. Diţvn

e ºer":::" tai dono potrebbe l'effempio de Maffiliefi renderci tanto

“ più ficuri,quanto effendone ſtati minori i loro meriti : ben

che n'haueffer fatta perdita per alcuni demeriti, poi il riac

quiſtarono per l'amor folamcnte dell'antica amicitia, ac

compagnata anche da loro ſtudij Greci, de' quali驚
hebbe parlato Strabone nel lib. 4. foggiunſe appreſſo il fio

interprete, che Cæſar, & qui eum fecutifunt principes, medio

cres fe in vindicandis eorum in bello delistis gefferunt, recor

|- datione amicitie,libertatemque priftinam vrbis conferuarunt, vt

nequcipfa, neque eius fubditi miſis in prouinciam rećforibus pa

Strabone », rere opus habeant. Della immunità di alcune città dalla iu

& Cicero. rifdittione de Romani, lor conceduta per decreti del mede

ne rifcon-, fimo lor Senato,oltre l’effempio di Maffilia, & di Nemaufo

***" ancora, pur dal fudetto Geografo notato nelloftetfo lib.4.

- ci è certistimo autore Cicerone nella Orationedelle Prouin

cie Cőfolari in quelle parole. Omitto iuriſdiffionë in libera ci

uitate contra leges, ſenatuſque conſulta. Siche non farebbe da

* riputarfi cofa ſtrana,che Napolicittà cotanto lor cara, fulle

ſtata da effi refa franca di più del tributo delle naui nella

- vniuerfal pace del mondo, imperando Auguſto, anche di

vbidire à qualfiuoglia lor magiſtrato : ò ch'ella fulle ſtata

tuttauia della conditione delle città confederate , ò delleli

bere,fra le quali il fudetto Cicerone nella Oratione à fauore

di Cornelio Balbo, & in quella contro Pifone dimoſtra, che

fù alcuna diuerfità benche la città degli Amifèni fi detta

libera inſieme,& federata da Plinio Cecílio nel luogo citato
à die
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à dietro, delchenon mi è lecito quì diftefamente ragionare2

Ben hebbe anche à fdegno il ſudetto Cefare in alcun tempo Wen giá 4«
i Napoletani,come fcrifle Cicerone ad Attico per l'epilt. I 1. :# che

deiiib. to;& forfe per cagione,ch'ellendo gratiementeinfer-:::::::
:

mo in Napoli Pompeo nel principio della lor gara, Neapoli- che ി.

tani, auffore Proragora (per ſeruirmi delle parole dell'inter- ueano Pom

prete di Plutarco nella Vita del medefimo Pompeo) prò in- peº.

ſolumitate eius facrificauerunt; quos fecutis vicinis, eaque retotä

peruagante Italiam ciuitates tàm paruº:quàm magne ferias per

multos dies egere. Mà che Auguſto all’incontro gli haueffe » A:

molto amati, & di alcun fegnalato priuilegio haueffe lor臀.ே

fatto nobil dono può efferne manifeſto argomento,ch'effi in mºes furono

honor fuo dedicarono, & celebrarono vn nobil giuoco di dalla fuz–*

Atleti, in cui egli ftesto volle effer prefente, affermandolo il lui:º 4:4
nostrovelleio nellib. 2. il qual di lui dňte, che interfuturus : :irgilia

athletarum certamini ludicro, quod eius honori facratum à Nea- amati.

politanis efi, proceſſit in Campaniä. Siche ad Auguſto io attri

buirei, di hauer accreſciuta quella città delle fudette prero

gatiue, o pure d'altre nuoue » s'ella,forfe,ottenute già queſte

Hauea.La fua Liuia,che códottaui dal fuo primo marito Ti

berio ne' loro maggiori perigli, vi fi era ricouerata : il fuo.

Virgilio,al qual piacquero cotãto gli otij Napoletani:fe nó

altro,douettero effere ſtati foaui mantici di vn tanto amore;

& altra volta fi è dimoſtrato,ch’egli hebbe ſpecial cura, che

Napoli fi ritringeffe in vna città fola,fin à quei punto dittin

taia due:Sèdi tutto ciò fi fusteauueduto Franceſco de Pie- Laende pe

tri, egli fermamente con franchezza molto maggiore haue- rebbe parer

rebbe creduto,che non fi leggano martirij di Criſtiani,ſegui- vero che Per

ti in Napolipercioche ella (fono fue parole nel cap.5. del lib. :: ':

1.dell'Hiſtoria Napolerana) qualrepublica cristiana, non fog- :, :,:;
getta à quei蠶gentili,non permife quel macello in ſua cafa. In Nepcii, á

Del qual vanto fà ripreſo agramente da Antonio Caraccio- quat poglio

lo nei cap.1o.de'Sacri monumenti della ſteffa città,tacendo nºseº'era di

ilfuo nome. Beidenim(dife)magis vanum,quàm gloriari pri-:
uatum fe effe honoresø decore maximo? Mà à lui parer douet- |

te di non hauer datoluogo à queſta accuſa,effendofi dato à

credcre; che Napoliintiera diuenne Criſtiana fin dal primo

giorno della predicatione, fattaui da S. Pietro Apoſtolo, al

l'hor che di Antiochia yenendo in Roma,vi ordinò il primo

JK- - Vefco



738 zo 1 & с о к у о 17.

Veſcouo S.Afpreno, il quale inuero,come afferma Giou

ni Diacono,dierum fenex obiit,& non già di martirio. Nº

afà la faa- dimeno
Simmaco,quelfieriffimo inimico de Criſtiani, f.

religiøst: uendo l'epilt, 27 del lib.8. à Cenforino, diede à Napoli il

: :: colo di vrbis religioſe, non intendendo della Criſtiana r

::::: giofità a patto veruno Buamprimùm (diffe) Neapolimpel

de idiatra. ciuium fuorum viſere studeo. Illic honori vrbis religioſe int

uallum bidui deputabo. Dehinc, fi benè deſtinata Dijiuueri

Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremquepetem

Màlaſciando à’valorofiletterati Napoletani,che ſcioglia:

queſto nodo, io ſeguirò à ſcoprire il retto dell'inganno, p

o da alcuni intorno l'antico ſtato della medefima cittàlot

contenne à Penfarono coſtoro, che fu già Napoli republica di que

Napoli in ftestadegnità,della quale farebbe ſtata,sè perauuentura n.

:::::": hauelle giamaicontratta veruna confederatione co Rom
ஃே. 'ni.Et fi perfuafero,che nefuſe vna gran pruoua questa; pe

::::::::: cioche fi legga il nome della Napõletaña republica in
nità delle » d’vna antica iſcrittione,& in più d’vno antico autore: effe

#::f eº: do lor caduto dalia mente, che nella lingua Latina quel v

::: cabolo dinota la comunità , non la degnità delle publiche

###á fűſ. cofe, talche nelle Prefetture ancora, le quali eran priue d'

-

gni publico confeglio,erat (come diffe Feito) quædam earu

reſpublica, neque tamen magiſtratus fuos habebant. Et che pu

Festo,& Pli diri più ? Seruis (per vfarle parole di Plinio Cecilio nell'

niº Ceciliº piſt. 16.del lib.8)reſpublica quædam,cơ quaſi ciuitas,domus e

"º": Aqueſto lor modo farebbero ſtate repúbliche nel tempo :

seneca, & **"* (mi auualerò degli effempi domeſtici, tralaſciand
ă:nn:an: vna gran copia degli ſtranieri)& Capua ancora, & Teano,

che iferit vero Atella, hauendo eglimentouati i confini de territor

tioni rifcon della Campana republica, & della Teanefè, ò pure dell'Ate

trati. lanefe nel cap.4 del lib,7 de Beneficij, le cui parole hò reca

te,& hò emendate ragionando di effa città di Teano. Et fe

mi fireplicaffe,che quello ſcrittore intefe de primi tempid

Capuani, & de Teanefisò fe piace degli Atellanefi : vegga

sedi tempicosì alti polfano intenderfi le feguenti iſcrittit

ni le quali negli anni paffati furono ritrouate frà le ruine d

Profcenio del noſtro antico Teatro, lºvna intiera, & l'altra

tronca nel feguente modo, & conuien pure, che fi confert

no in queſtomio libro poſciache il fignor del luogo non
prefe CllT3» C. CLO
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Aggiunfero,che la ſteffa lor città effendo stata republica in Ne mes per

quèilor modo hebbe primieramente ildominio dell'iſola di : ְי

€príತಿPouladoldıçadelchpar
ldSogigRS

nel cap.92.del lib.2. Strabone nel lib. 5. & Dione nel lib.5z.

Mà ſenza che fuffero andati molto di lontano,farebbero po

tuti auuederfi, che parimente Capua, mentre era colonia, la

qual conditione penfarono, che ripugnaua à quella, che al

cuna città fuffe potuta dirfi republica, poffedeua nell'iſola »

di Creta la regione Gnofia, come fi è riferito nel ragiona- „..., ......

mento di Atella. Seinuero queſto loro argomento, d’hauer弥:::::

Napoli hauuta fignoria di quell'iſola, fuffe baſtante à po- :::: effen

terne trarre la loro fentenza: nè men farebbe da dubbitar- do nondime

fischela medefima lor città per molti altri de feguenti feco: "º statº ſud
li,ltando in piede l'Imperio Orientale,& eftinto,&rinato di :'ಜ್ಯ Im

nuouo l'Imperio in occidente, ritennela medefima, da effi ::, ::

mal conoſciuta prerogatiua; percioche ritenne delle fue vi occidentai.

cine iſole il dominio anche nel tempo di S. Gregorio Ma

gno, come può vederfi per la fua epiſt.53. del lib.8. dell'In

ditt.'3; & appreffopoi nel tempo ancora del Pontefice Gio

uanni 12; & nel tempo fimilmente del Pontefice Benedetto

8. delche fan fede i Priuilegi, conceduti dall'Imp.Ottone 1.

& dall'Imp. Herrico I.alla ChiefaRomana del fuo patrimo

nio Edఃcode fon riferiti dal Baronio ne’ſuoiAnna－
* 碎﹑ - - - - - - - - - - - 1տ
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li.Mà nề vna tal fignoria hà di prouar ciò forza veruna, ha

uendo ancorqueſta nuoua Capua il dominio della città di

Calui, & del caitello di Volturno, come fi è notato ne’ loro

luoghi:nè fugiamai vero,che Napoli fu republica d'vna tal

forte ne fudetti tempi baffi,ilche può conoſcerfi da quelche

nel lib. 2. dell'Hiſtoria de'Principi Longobardi,quantunque

#:: la faz , attendendo ad altro,copioſamente dimoſtrai. Differo final

aperta få mente,che per ogni modo può dell'antica libertà Napoleta

altrº; "º": na renderci certi vn tal priuilegio, ch’è riferito dal Capac

第: cio nel cap.12.del lib. 1. della ſua Napoletana Hiſtoria : cre

- dendo effi, che per libertà iuis'intenda quella della republi

ca,che fi hauean fognata:non effendo ella ſtata altro, ch’vna

certa immunità,& franchigia,delche parimentehò ragiona

to nelle Caſtigationi della Cronica di Falcone Beneuenta

gtfara cura no. Mà qual coſa hauerebber riſpoſta coſtoro ad alcuno, il

d'altri,dima qual detto haueffe,che di tutte le noſtre città di Campania »

nifestare per Pozzuoli fola nel tempo di Cicerone era in poteſtà di ſe

ງູ” fteffa,& quafi della libertà godeua di quel lor modo ? per la

:„- qual cagione nella Qratione à fauore di Cernelio Balbo ci

- ?, non fà el haueffepropoſta nelle parole,recate à dietro,qual cofa anti

la chiamata ca,cio è difufata, la Napoletana confederatione ? Calenum

eittº: municipiữ(diffe egli nell'Orat.2.cótro Rullo)cöplebunt,Teanữ
;: Pozzuo oppriment.Atellam,Cumas,Neapolim,Pompeios, Nuceriam fuis

|- preſidijs deuinciët. Puteolos verò, qui nunc in fua poteſtate funt,

Juo iure, libertateque vtuntur, totos nouo populo occupabunt.

Scioglian, prego, ancor queſto altro nodo i medefimi miei

valorofiletterati Napoletani , ch'io hò già ragionato delle.

cofe della Campania Felice, come propoli; quelche pervn.

giuſto AP PARA TO al reſto delle antichità di CAPVA,

mia patria, potrà baltare.

і І. г . N Е.
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DI ALCVN E CO SE T R AL ASCIAT E

altre per notarle in queſto luogo . . . . . . .

altre per dimenticanza • . . . . . .

Car. 21.lin. 23 Gio:Battiſta Pio annotando queſta epi- Gio: Batti.

ftola di Cicerone, pensò, douerfi legger queſto luogo sta Pio ri

nel ſeguente modo.vt dena Miugera fint&fù ſeguito da: "*""·

cuna editione. Mà di vn tal detto, che riftringe il publico

campo Campano ad vna anguſtiffima mifura,&c'inuiluppa

in molti intrichi,non veggio, ch’altri habbian fatto verun.

conto, talche ancorio hò ſtimato inutile il ragionarne. ~

A car. 27.lin. 19. Queſtaverſione di Strabone è di Gugliel- Guglielms
mo Silandro,in cui nulla mutò il Cafaubono:nèin altra må- X"ºrº &

niera interpretò lafteffa fenrenza Guarino Veroneſe,il qua-.ே
, le hà cosí. Theanum, quod Gidicinum vocant, ordine deindefi- nota:

tum,ex impoſito vocabulo Sidicinorum effe demonſtratur;qui ex ·

ofcorum gente Campana restant. Mà nel GrecoCodice è in . . .

φuefto modo, δυτοι δε ότκοι Καμπανών έθνικ εκλελοιπές ilche fuo. . . . .

na funt bi namq; ofci,Campanorum gens defita.Alche concor- , ,

demente alquanto prima il medefimo Geografo hauea det- s- , :

to ancor degli Οfci. των μεν γαρ έσκων εκλελειπότων και διαλεκτες

***** wapa võis Pausisir . cioè . namq; ostorum defitorum fer

wº manet apud Komanos: hauendone egli prefa marauiglia. Strabone

Adunque io quì, & appreſſò altre volte mi fon feruito della ſecº „stefo

fudetta comun verfioĥemiane Diſcorſo quarto doue ragio.*"***"

no di propofito di quella gente,hò più frettamente artefo il

dire del teſto Grecó,concórdando anche Strabone à fe fteſ

fo; il qual non sò, come farebbe potuto marauigliarfi àquel

Inodo, fe tuttauia di effi Ofci eran rimafi i Sidicini, i quali

Perautientura efferne ſtati gli vltimi di tutti, non finiega. :

*, A cár. 28. lin. 38. Et benche nel tempo delle Prefettures Festo, & Ci

della Campania Capuana, cioè dopo che Capua nel tempo :*""·della feconda guerrå Cartagineſe, fù prefa da Romani,Cafi- strati.

Hino fi habitaua in quella fua parte,che n'era rimafa dilà del

Volturno, come fi dimoſtrerà nel fecondo Diſcorſo: nondi

r*cao ſe ne atteſe il fuo antico ſtato,fiche Antonio deducē

- Аa aа а doui
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doui la fua colonia, defcriffe il fuo territorio anche di quà

di queſto fiume, comenel promesto siatendera da Cicero

ne • Etçertamente. Ĝe.., ... - - - - - - - - -

A car.3 5. lin 17:"Anche Suetonio potřebbe hauer prefà la

Campania nello ſtestò mòdo deſudettiferittori,il quale rac

conta nel cap. 37. del lib:4, che l'Imp. Cadigola fabricauit Zºº

de cedris Liburnicas, gemmatis puppibus, verficoloribus velis,

magna Thermarum, est porticuum,& tricliniorum laxitate,ma

gnaq; etiam vitium,& pomiferarum arborum varietate,quibus

difcumbens, de die inter choros, & ſymphonias littora Campar

nie peragraret.Percioche non dee crederfische Caligola fuffe,

rimafo contento, di andarfi follazzando per minor tratto di

queſta riuiera di quel che fin à Formia, & à Gaeta vľauafi

dagli altri,il quale oltre ogni human penfiero fi era ſtudiato

di andarne prendendo diletto con quella fua maniera dina

ui, digran lūga più delitiofe,& più nobili di quelle della più

comun forte, quantunque ancor leggiadramente ornate,

& dipinte,deſcritte da Ammiano Marcellino nelle parole-,

ch’hò recate à dietro, le quali per proprio nome diceuanfi,

Fafeli, vfati anche nelle piaceuolinauigationi del fiume Ni

lo delche parlò Virgilio nel lib.4 della Georgica; mà per lo

loro frequentiffimo vfo per queſto lido Campano, furono

chiamati da Nonio Marcello.Nauigium Campanum; alche »

recano molto lume,& all’incõtro di quà il riceuono i leguéti

verfi di Martiale nell'Epigr. 3o del lib. io; døue appunto del

, diletteuole feno Formiano celebra queſta frà l'altre fue lodi

' ': „ , Hicfummaleniſtringitur Thetis vento, . . . . a,

‘ “ ’ ” ( ,, , Nec languet equor:viuafed quiesponti . . . . * -

» Pitiam Phaſelon adiuuante fert aura. . . . · · ·

盟 Similmeute da Formia , màin altra guifa,hauean principio

} Iato, i diporti frà terra per la Via Appia, alche, forferimirano le

parole di Cicerone nell'epiſt. i. del lib. 1, à Quinto filº fra:

tello, che da me verranno riferite nel Diſcorſo fecondonel

******l ragionamento de' frequenti alberghi publici, ch'erah per lå
- - -

$netonio

illustrato.

medefima via. Siche il medefimo Caligola fudetto par che

nel ponte,che fè sù le naui da Pozzuoli in Baia, haueffe vo

luto(formandoui quafi vna nuoua via Appia)de'filoidiporti,

& di quelli del mare, goderui egualmente in marauigliofo

modo : dicendo lo ſteſſo Sueronio, che Baiarum medium in
|

- - - terual

*
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teruallum Puteolanas ad moles trium millium, cº ſexcentorum

fère paſſuum ponte coniunxit,ſuperiestoq; aggere terreno,ac di

retto in vie Appieformam. Può ben quelche.c9c. - *

A tar.57. lin. 1. Perla ſteffa maniera anche Cicerone nel-. Cicerens

laOratione à fauore di Caio Rabirio ci defcrifie frà lor vici- illuſtrato.

ne la Campania, & la Puglia in quelle parole. Cum tanto ſtu

dio C.Rabirius totius Apuliæfingulari voluntate Campania vi

einitatis ornetur ? cumque ad eius propulſandum periculum non

modò homines, ſed propèlregiones ipſe conuenerint, aliquantò

etiam latius excitatæ, quàm ipſius vicinitatis nomen, ac termini

poſtulabant. Siche.cº'c.' - - - - - - - -

- A car.6 2.lin.38. Nel Segmento 4. dell'Itinerario del Peu- L’Itinera

tingero, dal Cluuerio nel cap.6. del lib. 4. dell'Italia creduto rio del Peu
dell'età dell'Imp.Giuliano &da Beato Renano &da Março :º illu

velfero ripatato diquella del fudetto Teodofio,& de fuoi fi- *****

gliuoli, fi vede nella defcrittione di queſta parte d'Italia di

quà di Roma il nome di Campania,fparfo per gli luoghi dal

Teuere fin al Silaro , & alla Puglia, la qual regione fù la »

Campania di Hadriano.Hora.crc. ' ..

A car. Io 1.lin. 8. Et s'alcun voleffe dire,ch'egli fè l'officio

di Geografo,non di arbitro di regolare i confini delle regio

ni, numerando le città marittime della Campania Felice, ò

vero, come egli parlò , gli ameni lidi dal Promontorio di

Minerua fin à sinueda, termine dell'aggiunto Latio nuouo;

ne quali lidi mentouò nell'vltimo luogo la città Volturno

nella bocca dei fiume dello ſteffo nome, non per hauer cre

duto,ester queſto fiume il termine della Campania : mà per

non efferui più oltre fin à Sinueſia, nè città,nè luogo veruno,

degno di eifer mentouato: Se così dico pareffe poterfi la fua

fentenza interpretare, io crederei, ch'effendo propria cura »

de'Geografi il deferiuere le regioni,& dimoſtrare i loro fiti,

& i confini (nè altro che queíto fi hauea egli preſo à fare in

quei fitoi libri ) fcorgefi conuinto di errore da Strabone,che Pamponio

fù ancor Geografo, pertacere gli altri, i quali fi recheranno Maadif.sr

nel ragionamento del confine in Sinueffa & più di tutti da-, de da stra

Tolomeo,non men Geografo,che il poſe nella bocca del fiu- bone,dº. Tº

me Liri per la ragione, che ne ſpiegheròiui, & nel ragiona- វ្យែ -

mento del fiume Sarno, la quale facilmente anche dallo ſtef-畿鹭

fo Mela può efferſi attefa, mà con lo ſcambio, che fi è nota- più mei.

Аa a aа 2. TOs
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tx. Certamente i lidi armeni della Campania Felice,che co

minciauano da Formia, conne fi è veduto nei Diſcorſo pre-

cedente, indutſero altri ſcrittori, che non eran Geografi, å

« ---, diftenderla oltre Sinuetia,& oltre ii Liri;& sè i Geografi nou

§ . . . ci habbian per lo lor diritto infegnare queſte cole,inuano fa,

ranno andati affaticandoſi chiaristimi letterati, di appren

derle anche da Poeti, non che da ogni altro autore, il quale

nó habbia trattato nè men di Geografia.Màs'io nő erro,la

fua molta confufione fiì questa ; percioche,conie nel primo

Diſcorſo ſi è conchiufo, nè può negarfi: il fiume Silaro fù il

: -- termine della Lucania : & egli il poſe nel Promontorio di

. . . . . . Minerua: Iui hè foggiunto, che la Campania,la qual confi

naua con la Lucania,in via di Strabone fà l'antica: & egli la

fcambiò, & la congiunfe con la Campania Felice: Per fine »

nello ſteflo Diſcorſohò dimoſtrato,che la Campania,che fù

di quà delVolturno,fù la Capuana, non la Felice, doue puà

crederfi, ch’egli della Felice poſe it cốfine per lo rifcontro di

Seruio,il quale difteſe finallo ſteffo fiume il Latio nuouo,co

me fi vdirà di qui à poco. Må veggiamo,sè perauuétura. & c.

Liuio con i A car. Lo8.lin-2-5. Et ancor prima nel lib. 2. hauea diftefa.

:ºrdº º “ lariuiera de medelimi Volfcifin à quella di Cuma, raccon
fiefo. tando, che in Roma nel confolato di Tito Geganio, & di

Publio Minucio per la gran carettia di frumento ventum ad

interitum feruitiorum vtiq; G plebis effet, ni confules prouidif

fent, dimiſis paljim ad frumentum coemendum,non in Etruriam

modò dextris ab Oſtia littoribus, leuoq; per Volfos mari vſque

ad Cumas,fed quæſitum in Sicilia quoque.Laonde.&c. |

virgilio il. A car. I 1o.lin. 21. Et à parer miosqueſta fua medefimade

lustra , & ſcrittione ci fù propolta anche da Virgilio nel 1.7. dell'Enei

son Tºlº" de,il quale introduſe,cheHalefo fpinte in guerra cốtroEnea

; જન્મ i popoli,ch'habitauano dal tratto de colli degli Aurunci fin

|- à luoghi degli Oſci di quà del Volturno ; & che Hebalo vi

- cõdulie i Sarraítigente di là del Sarno. Egli nondimeno & c.

Iſcrittiene A car. I 15.lin, 29.Fù ben Caudio negli eſtremi confini del

antica illu- territorio di Beneuento,ne’tempi di Settimio Seuero,mentre

ft rata. fi offeruaua la Campania, deſcritta da Hadriano, come fi

leggeua in vna antica Iſcrittione, già dalle grofie piene del

le piogge fcouerta in Arpaia innanzi la Chieſa di S. Agoſti

no, mà non è molto per la fteffa maniera iui di nuouo cela

ta,ch'era queſta. |- IVLIAE.
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Et anche i termini degl’Hirpini& del Sannio,forst, non fil

rono in Caadio ne tempi precedenti in altro modo : mà di

ciò non fi parlaua in quel marmo , & altri fono i confini

de territorij delle città,& altri fon quelli delle regioni;fiche Antonino

certamente quel detto» che filegge appresto Antónino, fù nell'"e

vna chioſa foraſtiera, benche ella fia fiata accettata da mol-#ိវ៉ែ

te fue editioni, & in yn ſuo codice, ſcritto à penna dipin di : L

* feicento annich è in Fiorenza anche fi ritroni. Di ciò può più luchi,

darcigran fofpetto lo ſtefio autore, il quale non hauendo

preſo a fat altro,che à deſcriuere il corſo delle vie, frequen

tate per le prouincie dell’imperio Romano,non mai hebbe

in coſtume dinotare i loro confini,la qual farebbe stata cura,

de'Geografi;laõde al parer unio,nõ fua,mà altrui chioía pa

rimente fù quella dopo il nome del Malua,fiume nell'Africa,

in queſto modo. Flumen Malua diuidit Mauritanias duas. In

cipit Cæfartenfis. Et fe fuori del ſuo iſtituto potè egli non del

tutto fcóueneuolmếte notare le diſtintioni deile grādi:Hise

prouincie del mondo,conse nella dcfcriptione di viaggiº ?

Roma per Tujian,& Alpes Maritivas Aristum τι/ή; estudo

Per
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peruenuto ad Alpem Summam,foggiunſe quelte paroleſepur

furono fue. Hucufq.; Italia: abhinc Gallia: qual ragionebatte.

uole può renderfi, di non hauer anche vfata la ttelfa diligen

za ne’viaggi per l'altre regioni dell'Italia, come fe in quelto

da Capua ad Equo Tutico ; & per quelche appartiene alla »

Campania,di non hauer notati gli altri ſuoi confini,quando

Andrea , non men hebbe buon taglio di farlo? Andrea Scotto inuero

$sº: º lºda non dubbitò,riputar chrofesaggiunteui di fuori quelle. By
to. zantium,que & Conſtantinopolis. Perfulis,que Maximianopolis.

Et fu qualchioſa ancora la raddoppiata deſcrittione,che vi

fi legge della via da Beneuento in Taranto, per la quale,for

fe,non altri,che quel medelimo diligente chiofatore hauea

notato nel margine del libro, dóuerfi deſcriuere quel cam

mino nel modo,ch’hora vi è nel fecondo luogo, ch'è più in

tiero,& più emendato del primo,il quale farebbe perciò có

uenuto cancellarfi.:Che in antichillimi codici, riputatimi

gliori degli altri, fian parimente itate introdotte delle chio

fe altrui,& vi fiano ſtati commeffi degli errori,fi han copiofi

effempi, & dal ragionamento, che farò del fito di Capua,fi

conoſcerà, che non ne mancano anche in quelli delle Pan

dette Fiorentine; per la qual cofa altrettãto antico fu l'effer

Il , Sigºniº citio de'correttori. Et per fine ancor il Sigonio fi auuide,che

醬 quella nota del confine della Campania non era nel fuocon

i.otato. ueneuol luogo:benche non hauendo egli poſto mente,ehsas

vi potea effere ſtata aggiunta di fuori, leggeua, come fà au

* & uertito dal fudetto Scotto nelle varie lettioni del medefimo

* Itinerario,in queſta maniera. Iter à Capua Equo Tuticum,vbi

Campania limitem habet. M. P.LIV. Mà di ciò fia, &c. . .

: A car. I 27. lin. 24 Così adunque riconciatofi,potendo ef

fervero,& bé ordinato il fuo dire,mi perfuado,che nó per la

fua fretta,come pensò il Cluuerio, mà per quella de'fuoi co

pilti fia paffata ne’ fuoi comuni codici fi fconcia lettione s

S’egli inuero dopo hauer detto,effer Sinueffa extremum opidī£

in adiesto Latio, non haueffe foggiunto ſenza dimora con vn

continuo tenore di dire, & di ſucceſſione di luoghi, che binc

filix illa Campania eſt,ab hocfinu incipiunt vitifèri colles,<> te

mislehti“nobilis fuceo per omnes terras inclyto. hinc setini, co

Cæcubi obtenduntur agri:his iunguntur Falerni,& Caleni: dein

confurgunt Maljici, Gaurari, Surrentinique montes : concorde

iia tie

|
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intieramente à Strabone, il quale hauea affermato, che à Si- Plinio

nueſſa verſus reliquam oram maris ſinus eft vfą, Mif num iuſte cºn Strº"?ff: fi 4 fi fi Јй, J β ne rifcontra

magnitudinis,deinde alius priore multo maior (Craterem nomi- КО

mant ) à Mifeno vfq; ad Mineruæ, Promontorijs duobus in finus ”

morem concluſus. Super boc littus vniuerfa efifita Campania,

omnium planicierum feliciſſima : io non giudicherei,che i co

pifti hauefler ne ſuoi codici fatto ſcambio di quei nomi; &

potrei penfare,ch'egli haueffe dir voluto,che i cãpi Setini,&

i Cecubi erano da quellato di Sinucíla verfo il mõte,ò pro

montorio Circeo; da lui ſtefio alquanto prima mentouato:

& che i Falerni, & i Caleni erano da queſto altro lato verfo

il promontorio di Sorrentosò diremo di Minerua,che men- , -

touò dapoi, la qual farebbe anche acconcia ſpoſitione; mà, , ,

come hô detto, quel tante volte replicare . hinc. ab hoc finu.

bine,dinuouo bisiunguntur.mi conducono di quà di Sinueſia . . . . . .

fempre più à dentro della Campania , douę accọnciamentę

col medefimo ordine già s'incontrauano il campo Veſcino,

&il Ceditio frà Sinuella,& il cãpo Falerno,il quale in via del

medefimo autore cominciaua dal ponte Campano,ch'era ,

fopra il fiume Saone di quà della città fudetta per lo ſpatio

dinoue miglia,come fi dichiarerà nel luogo fuo.Hauerebbe

ben egli per queſta maniera tralafciato di mentouare quei

campi Setini,& Cecubi che fermamente furono celebri dilà

di Sinuesta nel Latio nuouo:mà la fuafteffafretta,che in fen

tenza del Cluuerio potè (pingerlo, à nó defcriuergli coldo

uuto ordine nel lor fito, hauerebbe potuto anche effergli ſta

ta cagione,di non hauerui in verun modo penfato. Certa

mente quelle parole. Ab hoc finu; fono da intenderfi infieme

con Strabone del feno, che comincia da Sinueffa, donde fi

era da lui detto pure all'hora, che hinc felix illa Campania efi:

tanto via maggiormente, ch'egli hauea ben prima mento

uato il monte C irteọ:mà del ſuo fenoverfo il promontorio

di Sorrento non hauea Parlato in veruna guila; per lo qual

tratto,à far bene il conto gli antichi defcrifiero non vn folo,

mà cinque feni:l'Amiclano, il Formiano,il Sinuestano,il Ba

iano,& il Napoletanoºgia habitati da varij popoli, nè innan- |

zi l’età di Auguſto» per quanto e noto, vniti giamai in vna

regione. Plinio per alcuna delle due ragioni, da me diuifa

mente recate nel Primo Diſcorſo, raccolfe poi inſieme nel

, , , fine

Plinio Sec.

Ieco steffe

concorde.

|
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|- fine della defcrittione della ſteffa intiera riuiera la ſua mifu

ra,dicendo. Nauigatio à Circeijs duodeoftoginta millia paſſuum

patet : nondimeno ſe queſta mia emendatione,da me propo

fta fol per ſua difeſa,fotfe giudicata violenta, & aliena,non.»

prenderei à farne contratto, non hauendo io opinione, che,

- & di queſto,& di alcun altro nodo, che mi hò prefo à fuilup

pare,non posta effer rimafaintiera la lode dello ſcioglimen

to à coloro,che apprefio volefier dilettarfi, prenderne cura •

di nuouo. Mà ellendofi già ragionato del campo Ceditio,

conuien, ch’hora fi parli del Vefcino, & di effa città Vefcia,

ilche farò ſenza dimɔra. Et Cedia in vero.grc.

Ciceron. , - A car. I 28. lin. 6. Nè Cicerone men conueneuolmente ei

rifeomºrao rappreſentò quei luoghi nelle ſeguenti parole dell'epit. 2.

cõ Liuio,& del lib. 15.ad Attico.XV.Kalè Sinueffano proficiftens,cum de

*"ºndatº diffem ad te litteras,diuertifemque à Cumis in Veſtiano.&c.che

così dee iuileggerfiqueſta voce,& non già. Vestiano. Dalche

, parmi &c. - -
- -

Liuio illu. Acar.134. lin. 38. Non per ciò negando,che fe quello hi

strato & di ſtorico volle intendere, che Maharbale in quel primo gior
iclo. no, il quale già douea piegare à fera, benche fuffe di Ettate,

trafcorfe tanto innanziin poche hore , per riconofcere pre

flamente l'incognito paeſe,& il fine di quella fi ampia,fi di

ritta, & fi lunga via , ch'era l'Appia, sùla quale il Cartagi

nefe effercito fi era fermato: & non già per la fola auuidità,

& fierezza del predare, della qual voglia quel campo per la

copia delle fue amene ville in poco ſpatio diluogo haue

rebbe potato stancarlo: sê, dico, egli ciò volle notare,non a

• • " niego,che ben douette hauer intefð delle più note,& famoſe

點 . acque Sinueffane.Come per l'altra parte,se il Sinuestano ter

:::::::: ritorio, nella guifa delterritorio Beneuentano, il qual cinge

ua Caudinorum ciuitatem muro tenus, può crederfi, non eller

peruenuto verſo queſtolato della Campania oltre i Sinueſ

fani muri: nè men Plinio riprendo, anzi di molta diligenza

il lodo di fiaccorta offeruatione,della quale per ogni modo

io non posto sfer indouino. Mà le famoſe acque.gc.
Antiga– 4 car:45, lin.4, effendo ben anche ſtato parere del Gro

::::::ens tero neg'indici del fuo Teſoro delle antické Iſcrittioni, che
illustrata nella fudetta Ᏺ Parii non fol della gente, mà infieme delpo

polo Papiefe:fù perauuentura di få.crc.

A car.
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|- Acar. 45: lin.3 3. & parimente, oltre quello, che acestnồ Cice

nella epilt, 2 del lib. 13. ad Attico nelle Ρατριώτες τις ajμιά- και Ηo.

εο αίειρ.3ηςρί4μίralito disgiancheadΑε:ίξύ ίξriής, Άξει

nella epit: dello ſteſſo libro nel ſeguente modo:Herë dede-** [

ram ad te litteras, exiens à Puteolano de erteramq; in Cumană. , !

Et appretio • Manſi igitur eo die in Sinneffano, atq; inde manè -

fqiridie,Arpinum Profeifeng,hanc epistalam exarani. Di più

intendeua della medefima via Horatio in quelli verii del

daepittمتdellib.i.5م,,,,....|-$

sº - y . . . . . -non mihi Cumas . .

„ . . Estiter aut Baias leuastomachofus haben« . . . . ., .

a -, Dicet eques -- - - - :
•* • •• • • * • - 2- – “ *** , , , , - I

Agia Bais (nótò il ſuo antico Commentatore) capuam eun

sibus à dextra funt. Mà dal tempo finalmente.&c.
- - - -

A car.147.lin. 13.Molte vie in vero,che fi leggon fatte da-s ,

alcuni,quaſi che effi l'haueffer diftefe la prima volta, furono ,

propriamente da lor rifatte; come per non abbondare in ef. , ...

-
蠶 certi,& alienipuò vederfi nella Iſcrittioneriferi- ::::::-:

taisipanuiniº nellib.: de ſuoi commentarijfopra iRo-:"

- mani Falti,& dalGrotero à car.151. nella quale filegge, che

I'Imp.Traiano viam à Beneuento Brundustumpeeuniafiafecit;

la quale fù l'Appia,già fin à Brindifi dittefa ancor prima del

la età di Cefare, delche al ſuo luogo.Et che quelta nofira via ,

foſſe ſtata laſtricata di felci per lo lido del mare prima dell'

età di Domitiano,potrebbefarnequalche argomēto lagran .

frequéza de'Romani in Pozzuoli, & nelle altre città di quel

tratto per lo corſo di quafi 3ø9, anni innanzidella fudetta.

fua nuoua opera , doue primieramente effi erano ſtati in

uitati da varielorofacende,& poi anche da varijloropiace-.

ri : bencheella in ogni manieranonfoſſe ſtata così commo

da,come quella,chemenaua per Capua, ch'era la Confolare.

Mà òfatta,ò rifatta. &c. . . . ., .. |- - ' .. .م . . .

Acariºs.lin.19: Sidee henlapalma dell'emendatione di Gi:S:

quel verfo di Statio à Giano Caſperio di cui odanfi le paro

Îe.Viabac,quam Domitianus reſtaurabat,vetuſtate adeò collapfa sasni:

erat, vt vicinorum fluuiorum aquis immiſſis, paludis inſtarfia

gnaret, atq; arundinetissiųnciją; palustribus penitus oppletafor--

deferer;quod ex fequentibus Poete verbis clarum eſt. Hinc om

nino legendum puto,minimamutatione,tantùm diphtongo addita.
-

B b b b b Hiç
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žlic fcænis populi vias grauatas ºxfirer.Greca vox, Latinis iun

cus, canna dicitur; ſed, vt innumera alia Græca vocabula, Latiº,

iure donata eſt. Et ne recò gli effempi di Plauto nel Rudente,

di Catone nel c. to 5.& di Columella nel cap. o. del lib. I 2:

ambidue dell'Agricoltura. Et di quà intender potremo.ere.'

Il Salmafio A car. 133. lin. 33. Il Salmafiofopra l'vltimo capitolò di

*ifi": solino hà creduto affai rifolutamente,che Volturnus Romanis

appellatus eſt Eurus,quia ex Volturno opido veniens,eos afflahati ,

nam Volturnum opidum Campanie ab Oriente hyberno Rome »

* vnde Eurus, flat. In ea parte Italie Volturnus amnis, ở Vol-'

# turnum mare distum est atq;inde Volturnus ventus, qui eſt Eu-"

rus Græcorum. Nè queſtå fola volta egli fi e fcouerto poco “

- prattico de' fiti de noſtri luoghi,& delle noltre regioni:per- :

cioche la città Volturno,nè di fama per fe fteffa, nè di vici--

nanza verſo Roma fừin tal grado fiile città di quel tratto, º

che quel vento haueffe potuto prenderne il nomeper lafcia

re,ch’egli fù detto Volturno da Pugliềfi;hon già da Romani.

. . . . Et hora.ớc. - - - - ' . , , , , !

. A car. 163.lin:32.Nel reſto;&flauo, & ceruleo,fù variamen

te chiamato il Teuere dal vario colore de e fue acque, fe-

condo le varietà fue; il quale anche dalla loro biančhezza »

hebbe il primo nome di Albola; onde il Clauerio nel cap. 1o.

del lib.2, moífe alcun dubbio, che l'Albola fừpropriamente

l’Amiene il quale entra in effơ,& è di color celeste & ſolfureo:

Sidonio, & per le acque del fiume,hora detto: solfbrata; fiche lodò di :

i Čiumaris molta proprieta Sidonio Apollinare, perciochefluenta dixit *

Îº dati. Anienis carula; nam caruleus color albo proprior est quảm :

flauus: hauendo le stelfo Sidonio chiamate torbide quelle del

Teuere,ilche và di pari col fuo efferflauo.Mà à me balta,che

il notiro fiume non fà chiamato flauo per altro,che per que

ito modo Di contrarie proprietà.eớc. * * * * · · · · -

|- A car:190 lın 38, sò che à faủorfuo potrebbe dirfiche:

, , , , ſpargendoſegli per lo ſuo Poema puri enigmi,& ofuristini
· * oracoli, & che dim ostrando quei tempi più afei, ehe prece

detterole fondationi delle città defcriue i luoghicon únque'

- "- Può: fi F er via di altri legni, co n e per via de'fumi; talcl els

non dee coſtringerfi à dar conto molto firetto delle leggi di

Geºgrafia; percioche in altra maniera farebbe da accuſarfi

continuamente in vn modo. Mà sò ancora,che ſenza verun

- . . . - * - - * * difor- ----

* * * * . . . .

- -
- -

* * * * · ·:
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difordine hauerebbe potuto feruirfi, anche con tuo acco: Si

dei nome del fiume sebeto, se perauuentura dalni hun figlie bicofrons

stato confuſo col fiumc Clanio,mal conoſciuto äuche da'fu- "º";

detti quattro altri grauiſſimi autori Greci : & nondimeno

feruaglipure didifeſa il fuoparlarein enigmi: & Per viadi
oracòli, liche gli lia ſtato lecito, mentouar queſto , anzi che

quel fiume, òver più tosto il vicino Volturno, ilquale erail

maggiore di tutti: che certamente diammonirne il mio let:

< tore non farebbe da me potuto giuitamente tralafciarſi. Mà ---

è tempo.ớc. - - :: : '.': ملهن..د -

A far.194.lin, 32 nel lib.6,che Tarquinio giả Rè di Roma, Dienīgi

cum neque Latini eum ampliùs intra opida reciperentineq; Etru-Halic. illus

fri,neq; sabini,neq; vllus alius vicinus, ac liber populus, Cumas stratº.

agri Čampani petijt, diuertitq; apud Arifiodemum; cognomine,

Malacum,tunc temporis Cumanorum Tyrannum. Et di nuouo :

nel lib 7.che nel confolato.cffc;

A car, 195.lin. 31. S'egli(percioche fcriffe in quella forte di Marciano

verfi la ſua Defcrittione della Terra) haueffe per neceſſità,& Heracleota

tal volta per libero volere,laſciate folamente alcune minhtie: Pººººo.

& non già,tuttauia notandole, le haueffe racçõtate in modo ;

contrario al veroio à torto l’accuſarei; & sè di più non foſ--

fe ſtato ripreſo da altri autori moderni più d'vna volta di :

errori niente più grauistemerario,& inutile deuerebbe ripu-,

tarfiqueſto mioardire ; del quale in ogni modo può farmi.

鬣 fcufa, che fe non ne haueffi fatto motto, non nii

, farei potuto ſcufare. I Cumani inuero.<re.

** -

*

A car. 295.lin. 19, Dichiarò ben Marciano, il quale,alpa- .. و

rere del mio dottistimo Luca Holſtenio, non fù l'autore di盟 Hol;

|- - - |- - io lodz«

qjeſta opera che và ſotto il fuo nome elsẽdone ſtato Scimno tº, -

Chio,di lui molto più antico:dichiarò,dico,in qualűque mo

do conuenga egli appellarfi, di hauer prefoàfeguitare ilibri : -----
di Ďïonigi Calcidefe da lui ſcritti delle origini dellecittà,al

quale di cofadella fila patria, &della fuagente, parrebbe » .

douerſi dar fede più che ad ogni altro autore, il quale,come :

di paſſaggio,n'habbia parlato. Mà sè trattando io di auue-

nimenti cotanto antichi , & alle volte rifiutandone i detti

de medefimi antichi poffo parere, di effere ſtato troppo ar- i

dito, & prefontuofo: non fono inuero nel reſto così inconfi

derato, che haueffi à dar cõ fermezza finiſtro parere di quel

- - - B b b b b a libro
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- , " ' "

Dionigi

Calcidefe_>

воtato.

libro del fudetto Dionigi, nè da me, nè da altro hudmodį

queſti vltimi fecoli mai più veduto ; & più tòftòpoffo per:

រ៉ែ , ch'hauendo eglifaniamente diſputato della fon:

datione della nostra Cuma, vifþiamò ogni intoppo,ondé fu;

rono diuifi gli altri autorisà non fentirne tutti ad vn modo:

Nondimenò è ancor molto manifeſto,che di fi fatte antichi

tà ſempre fi fono haüüti contraftigrandi fràloro maggiofi

profeſföri,non men Gréci,che Latini;& che da medefinian:

tichi,&egualmếte da moderni bene ſpetto i foro detti fond,

ſtati francamiente rifiutati. Ne è cofa oſcura, ne nuoua, che:
l'amore verſº la patria ſuolefºlgere gli animi: anche de"

C più fauijferittori dall'amor del věro; di forte che potrebbe »

quel Dionigi hauer attribuita allifoſffiioi Calcidefi per lo
ro maggiòFvätoquella prima födatione Cumana: oltre che

segli inſegnatò anche hauea à Scłmno la feconda de Cumar,

ni Éolici,ầřquali non dóưea poterfi negare di hauerui hauu:

ta la lor parte , per qual cagione non parlò finiilmente di

quel terzo accreſcimento della medefima città, che dà me >

verrà dichiarato di quìà poco: , del quale vn fi diligente » .

fcrittore di certo hauerebbe douuto hauer parlato? Mà ha

uerae taciuto può farne argomento effo Scimno,il quale,co

me non fece delle due antecedenti; ne tacque. La cagione,

s'io non erro, fiì queſta: che la noftra Củma effendo ſtata ,

fondata in vna volta fola dagli Eolici, & da Calcidefi, rac-'

colti inſieme, conuenne per ogni modo,che tagiöhaffe delle

loro due colonie di due ſtirpi, la quařforza egli non hebbe:

di ragionar della terza colonia,che ci giunſe dapoi : Mà sè

frà queſti díſpareri paia giuſto; di crederfi vero il dire di,

Scimno; percioche conuien, ch’egli ſ'haueffe apprefo dali

Calcideſe Dionigi,il quale donette con molta cura; fecondo

il fuo proprio iltituto, hauerlo effamiñato, & approuato: il ,

Strabona» racconto ancora di Strabone per lafteffa maniera non par,
difefo.

ch'habbia probabiltà minore; il quale, se perfettelfo non
hebbe grande agio, di andar ricercando altrettanto fottil-

mente, come fece Dionigi, delle vere origini delle città,per

hauer attefo nella ſua vniuerſal Geografia della Terra advna

compendioſa destrittione de luoghiparticolari, &delle più

principali lor cofeiben potè non con minor giuditio,& pru-' "

denza di Scimao(sè per la pruoua, che ſe n'hà,non debba e
i-t * : d'1,6, o , : *** · * * * * * * * * * dirſi “”

! ! ! ! -
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dirfigen maggiore) feglierfi à ſeguitarne autori, non men

granii galinon con miñar diligenza,& fapere anche dopo
醬 Dionigin’haueflertrattato. Talche feine

ġarà lui fede non farebbe punto mentemerario deinegara

# Scimno º contiene accettarfi ancor per quella cagione il

fuoanzi che l'oppoſto direipercioche troppo ingiuitamente

fi rifiutarebbe cölui, del quale non habbiamostleroantics - - -

#utoreche per fi gran numero dellepiù celate antichitảde.

3 nostra Campañia Felice cihạbhia fatta cosìbuoaa guida.

à io pur veggio,che può straboție ởr.: , T*T

: 4ear. 24 listă1, Cosianche il nome di Dicearchiackers Diedere

del numero del menosfäyfato in quello del più da biodoro Sicilii,

Siciliano nellib 4: dicendo, che illago Auerno erainer №: *ratº.

num,& Dicæarcheos;percioche ancora il nome di Pozzuoli

fi pronuntiaua nel plurále.Oltre chę.gc.

A car:4.hn::Come Parimente fecę AppianoAleſſanº Appiane

蠶 li# 3.deile Guerre ciuili ragiona: iodicalific, 8+
& di Menodoro, ಕ್ಲಿಳ್ಗು"
gionoala：Ashºpocpéliព្រោទិ៏

Menecrate, liberto Seſto Pompeo * receperunt fe infinum,

qui ſigra gºma est, ibiq; nostem eam quienerunt. Et appreito.

Cafar verò, nuntiatº detrimentº,quod ad cumas acceperat, ene

uigabat Fretumºsexyſurus Caluisto. Et Dionigiøst. .

44:2:2:lih:3#Se:mente la città Mifano anche dipa

rere del ( luheriofű nell’Occidentalpunta diquéfpromon -

ီမ္ယိန္တြ႔ႏိုင္ငံိုfºlafo, incạiverfo Qriente få Baía: -; .

facendoj: argºmĝaro i veſtigi dyn antico featra, che vi, . . .

fon rimaß:Taiche perhauerei San Geronimo nellà inter .

pretatione della Fronica di Eufebioinfegnaroche ſucuma

fimilmente appellata nel numero del più. Mifene; & perieg

gerfi conjunemente quelម៉្លេះ • Mifero. Goffro

႔ႏိုင္ဆို႔ေျို႕ႏိုင္ဆိုႏိုင္းမ္ဟုမ္ယုပ္ရ္ဟိမ္ဟုန္ဟစ္ န္ဟစ္မ္ဟင့္ ႏိုင္တြီ +
strárci:na ſua ſpecialcittà: la quale non feia cu::::::::::::::

da quellato conuien ch'eglihaủefleyfurpato inomedixi:

fenidifugarbitriº invnatro nuovo modo diuerſo per ogni :

manierada quellºsine:i'wsòPropertio ne verfi,recariſal: .

9:antº à dietrºinegnali,come iui mifon perfuaforfù da lui •

ritrettamente intela Cuma , non fol men stranamente,

εί4"tickς είisίμοί:ίρssaligaro: πιεಊháಣ್ಣ: :
', ! ! |- |- G

* . . . :: ,



σ54 . Α ο σ ί ε ν. Ν Τ Α. . . . . .
farebbe, sè forle alcun credeffeiche:quel Poeta diryollé,che

«la fua amica in quel luogo, doue dimoraua; godeia éguat

mente dell'aſpetto del mare di dentro del golfo Baiang,
uche del mare di fuori, il qual bagna la fpia 蠶di Cunafin

al Promôtorio Mifeho,ch'è come il蠶 tutti due.Per

Propertiº cioche Cintia ne fuoi piaceuoli otij dimoraua medijs Baijs,

"*" dallato del feno Baiano, quà iacet Herculeis feuita littoribus,

comebenfù appreſo perqueſto verfo dal fudetto Scaligero,il

quale, accioche gli tifoſfēpotuto credereche colei rintirada.
due mari, I'vno dal finiſtro, l'altro dal deſtro fuolato: emen

« - az i dãđo quel teſto,ripeteua due volte la voce: modò. Delle varie

-- maniere,per altro,delle ville Baiane:altre nel baffo, altre nel
" ' " le cime devicini colli, dalle quali certamëte rimitauāfi dop

pi mari,sè mancaffe la manifeſta prnoua del natural fito del

luogo, potrebbe esterne baftante quelche ne fà dimoſtrato

; ; ; da Plinio Cecilio nell'epitt. 7. del lib 9. che fi recherà non ,

“:rs illa molto appresto: & Fedronella Fauola 36. detlib. 2. diffe del
a: “ nobiliffimo palaggio,che vi hebbe l'Imp.Tiberio,& primie

ramente era ſtato di Lucullo, chè rimirauaanche due mari.

37 Profpestat Siculum, & proſpicitTuftum mare. '*' :

l’vno verfo Mezzogiorno, l'altroverfo Occidente, & ambi

due fuori dell'interiore feno Baiano, effendo egli ſtato vici

niffimo alla città Mifeno nell'vltima punta di quel promon

terio del fuofudettolato Occidentale. Fù adunque queſta-,

città.grc. . ; ** ** : . ;

Martiale il , Acar.»26.lin.3.Etche parimente Martiale nell'Epigr: 9.

luſtratº del lib.4, nella ſteffa maniera per foro ingrandimento distë

„ AEmula Baianis Altinilittora villis Forfe volle.ớr::
A car.247 lin.12. Cio è nell’anno 1496. di Abrahamo, ef

fendo Roma,in viá del fuoftelfo direitata edificata nell'an- :

no pur di Abrahamo 1264. Et fiattribuiſce.ớc. |

* - * - :: . --

... À car.252 lini. Diodoro Siciliano, ragionando nellib.5.
.*, dell’Iſola Etalia, & alcuni altri antichi;&e: *** * , 17,

Antico A car.253 lin 39, nè parrebbe di douerſi riputare di huo

:mo-gotanto imperito, chef puto non hauetſ: :de:- .
Arb.::: chia l'altro propriónome di Pozzuoli. Et quel Satirico.ớe.
· A car.255.lin. 24, baftando recarne quìperargomếto,che

Diodoro Siciliano nel lib. 26. appreſſo Coſtantino Porfiro- .

genito, mentre numeravn per vno i capi della ಸ್ಧ೬ *:

* * * * * IODUł

*



robustezza de Čartagineſiper ledelitie Capuane,tacané di
quelle del mare,dicendo,come hà la interpretatione dėl Va

lefio,che Annibalis copie,cum Campanorum bonis diutius féin

ġurgita ent prorfus in diuerſa mutate fiunt; continus enim de- Diodorº

燃 lestuli,& vnguentorum,ac dapum omnis generis ap Sicil &Y:
* -

paratus,fortitudinem eorum , atq; in perferendis laboribus :-’lerio Maff.
jantiam fregerunt corpuſa; adeò,ac mentem in muliebr2; mii.first ί μ.

ciem, luxumq; ſºluerunt : Et le taçque ancora Valerio Maffi

monel cap i dëllib?:|oldicendo chetùm demèn fratia: - *

τοπιβιβύηίδαίiία εβδη"ερίβαεί, ώ.4liana (nobili
piazze di Capus) tastra eſcaperunt. Della conditione.gc.

4}ញុំ ả

qualche concordiale diſcordi fentēze degli antichi器
inforņola códitione diPozzuoli,sè fidiceſſe;chenè in Liter

nó,iè in volturho furono dedotte le Romanecolonie nella,

maniera vfata nelle altre, laonde non ripugnò, che fuffero.

per quel tempo ſtate anche Prefetture, quali da Feſto ci fu-,

ronó defcritte; per la qual cagione alcuni appreſſoil noſtro

velleio della Pozzuolana colonia dubbitarono. Mà Valerio

Maſſimo,feġuace di Liuio, nonhauendone dubbitato, diede,

fermamentěà Pozzuoli il nome di colonia, ragionando di

Silla nel cap.3. del lib. 9. il quale Puteolis ardens indignatione, Vellsio illu

quòd granius: princeps eins cºlonie; pecuniam à decurionibus ad :::::::

#if:äiónem capitoli prºmiſſim euntiatius daret; anim conti:*
tatione nimia, atq; immoderatæ volis impetu, conuulf, petfore,: ::

ſpiritum cruore, at minis milium euomuit. Mà Plutarco nella 3:,

vita cello ſtéflo Silla, sê hon la defcrifie qual Prefertura,cer- & da ini di:
tamente non ne parlò in mododi colonia 3 dicendo ahCOI fc orde Piu

di lui,come hà il ſuº interprete,che vigino à morteab negotiis“

publiki non alftinuit;quippe detem antè éxitum diebus cum puš : " "

teolanorum compustifft, friffit ijs leges, quibus , ,

rempublicam moderatentar Přeňdènintiáin,Ganium qui ma- |

giffatum gerebat,reipublice quod debebat,no exoluere,Ệd diem

juum jupřímum exprstare, actiuit eum in cubiculum, v li mini- »

firis燃蠶 Adunque ella ben #icerone;

douéa ester municipio à tểpo di Cicerone, & i bi dell'Impe- :::::: &
rador Nerone quando nel fuo terzo confolato come raccöta ಸಿ. co :
Tacito nel lib i 3. degli Annali, cioè nell'anno șio di Ror.” "y

یs:-..--س،=;יִתיִודיוייח-יעְי-:*****************************************
* · · * * * * ፴ጻ¢፩•

* 4
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diuerfas fenatorius ordo, plebſq; adSenatum miferant; illi vina

multitudinis,hi magiſtratuum, ởprimi cuiuſq; auaritiam incre

pantes.Cumq; ſeditio adfara,ớ minas ignium progreſſa, necem,

*:' i 3 arma perliceret, C.Caffius adhibendo remediodikčius, quia

, " : fueritatemeiur non tolerabant, precante ipstadscriboniósfra

, , tres ea cura transfertur, data cohorte prætoria, cuius terrore; cr

paucorum ſupplicio:redijt opidanis concordia. Due anni appref

fo,per detto dello ſteffo autore neľ libro ſeguente, vetus opi

dum Puteoliius colonie; & cognomentum ä:Yerone adipistun

tur;ilche,ồ fù d'effer folamente colonia per alcuna preroga

tiua dinuouo ottenuta:ò vero dopola ſua morte醬 ſta

ta quella fua legge annullata, era tütrauia municipio forto

l'imperio di Veſpaſiano, & parimente à tempo di Vipiano. :

, , A car.267 lin.io:Dalla virtù delcuib ao il quale perfer:

. uirmi delle parole dell'Autore della Deſcrittione de Bagni

di Pozzuoli ch'altra volta hô citato,à Strūnis nomen αερίpit,

douette anche haaerlo preſo quelluogo foggiúgendo di più

loftestofcrittore,che biräuoſüntfonteiſed aqua radërbeuna-,

tibus, & phlegmatis fémper aduerſa : qüs cerekrum confºrtat.
lefts oculis ಶ್ಗ 4sfiringit,dentes roborat fauces aptát:

, Certamente Bartolomeo Fatio.gc. . . , „ ......., ....:

sº con 4 car. 268.lin.4.Timeo appreſſo Strabone nel lib.s.diffe:

 િ efferauuenura quelta maradiglia in Pitecula alquanto em:
*"*" po innanzi dell'età fuail quaľville regnando in Sicilia Aga

toclecio è intorno gli anni 442. di Roma, Dee ben poi.&c.

. A car.n7o.lin.4. Čhe queſti fiano i colli,hora volgarmëte'

detti. La Lumera: cógionti à quelliche fi dicono.Gli ſtrumi:

nellato Settentrionale del lago Agnano, fa fauiamențe au-,

Antonio uertito da Antonio Sanfelice nella ſua Deſcrittione della-º ;

s: nostra Campania; il quale hauendo parlato de colli, checin- .

lodato, gouo il Foro di Volcano, camminando futtauia col dire:

verſo Napolifoggiunſe queſteparole. Post hos montes albicät
Lеисоgaidluทนท์ขึ้นี้colles à candore momen4άepti, арна фиол, te

fie Plinio fatebant balnee, oculis openferentes, & vulneribus.

subiacetparuus lacus (queſto è il ſudettolago Agnano)ßeri:

- libus omnino aquis : Dalche potremoauuedercí, che non di

ಸಿ: altri monti inteſe Heliodoro, riferito da Stobeo, che fi è re

" cato nel ragionamento del monte Gauro; percioche chiun- ,

ஆம் fi conduceuain Pozzuoli per la:; feguiua

Poi
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poi il fuocammiņo verfo Napoli laſciaua primieramente à

man deltraquel monte,& appretio à man limitra questi colli,

che biancheggiaregli diffe in guifa di neue,& natceruitiac

que,vrili al mădegii occhi. Quantumque se ben fi attenda

anche il fito»& il biancheggiar de colli del Foro di Volca

no,che dal fuofolfo,il quaſčolore piega al color bianco,ho

ra è chiamato. La Solfataia : diestiparimenre intender do

uette lo ſteſſo autore,fiche fi foffer detti ſimilmente Leucogei

per vn comun nomesildominio de quali (pofciachefono vi

cinistimià Pozzuoli) non arditeidir confermezza, cheal, *

pari del dominio de colli della Lumera à Napoli più vicini; * *' "

fù de Napoletaní;mà ſon ben fermo,che non fiaperciò puns

to più ragioneuole la fudetta emendatione del luogo di Pli

nie Secondopenfata dal Cluuerioiper hauer potuto iui egli

intếdere del folfo, nó di queſti collidel Foro di Volcano, mà

di quelli medelimi,de'quali altra volta hauea detto,che Au

guito gli hauea çomperarida' Napoletani ingratia de' fuoi:

nuoui Capuaniçoloni. Nè men delfito&c. & . . . . . . .

Acar. 273-lin.7.Di queita medefima città Baiana,alla qua-Dione illu.

le era prostima la villa Bauli,intele Dione nel lib.ş9-parlan- stratº; &

do del ponte di Caligola. Ponte iniesto ei marisparti, que eft :* **** :

inter Puteolos,ac Baulos. Is locus est è regione vrbis fitus, crdi-::

stant inter fe Bauli, ag Puteoli millibus paſſuum tribus, & qua- & per altro

drante.Nel qual dire parue al Leunclaio,dolierfi intieramen- rifiutato.

teleggere. Is locus dregione s víar arínsus irì.Etio gli confen

to : mà per altro argomento del fuo, hauendo egli troppo

fconueneu9lmentę appreſo, pernon hauerhauuta buona-sº

notitia di queſti luoghi che la nuoua città,à Bauli vicina,era i

Napoli,la quale,come ſi è vedutosera Baia.Mà refa.&c. -

; A car. 231. lin. 32. Ne di vn tai detto han voluto manife- Giouzani

ftare il Primo autore, il quale fù Giouanni Villano Napole-i Villano Na

tano nel cap. 17.del lib, 1. della fua Cronica, doue ſcriſie, che Pºletanº ri

per lafagacità di Marcello (intende deinipote di auguſto) gri"

per le preghiere di Virgilio, ottauianochiamò Napoli, donna di º a ""; o A

noue città,oppido castello murato.Confencendo bea io.&c. f : :, :, ”

A car. 282. lin. 12. Mà è vero ben queſto, che dopo quel Liuió , & il

tempo,ceſsòla dignità nou già il nome di Palepoli, la qual :º :
fua dignità era ſtara maggiore di quella di Napoli; laondes luitrati.

se all'hora Çarilao fè la deditione à Romaniே il nome ,

i * .** Сс с с с de'
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Licofrone:

illustrato.

Pietro La

Sienaulbdato

de Palepoletani quod bonum faustum, felixq, Palapoletanis po

puloq; Romano effet,tradere fe ait, mania statuifè: la confede

ratione, che poi ne ſeguì, non fà appellata Patepöletama: mà

Napoletana:eòenim ſumma rei Græcorum venit.bel qual pare

reconuien » che fußeſtato ancora il Sigonio, hauendo detto

ne’ fuoi Scolijfoprale allegate parole di Liuio, che Greco

rum reifummad Palapoli Neapolim deinde translata eſt . Effo

Liuio nel retto.ếrc. :-- -

Acar.199. lin.38. Perconto del nome, & deſ fondatore »

dellaTorre di Falero potrebbe,forferancor penſarfi ch'effen

do fiata nell'Attica vna città advfo come divnfuo porto

marittimo, lontana da Atene, come ſcriue Paufahia nel lib.

8. non piùdiventiftadijchefan due miglia, & mezzo, chia

mata pur Falero dal nome del fudetto Falero Argonauta , ,

anch'egli Attico,doue hebbe vna Ara,come raccenta lo ſtef:

fo-autore nel lib. 1: potrebbezdicopenſarfi, che da quel luo

gozdałquale fimilmente(raccontandolo ancer Paufänia nef

nedefimo libro)Mnesteo in Troia,& Tefeo nauigò in Creta,

- & fù egli invfoàgli Atenieti pergļi lorostrafichi del mare »

innanziche Temiſtocle in ſuo cambio haueife iſtituito it

Pireo, moltopiùcommodo: fotfe anche di là vfcita quella ,

, colonia,che fondò la noitra Falero, condotta perauuentura

dailoftesto Argonauta, ilche farebbe affai concorde alla =

opinione, che n’hebbe Pietro La Sena, ch'hò già riferita, &

perprobabile hòaccettata:Potrebbe inoltre da alcũ creder

fi, che Licofone ſotto quelli fuoi inuiluppididiresnő tanto,

dimostrarvolle il primonome della città di Napoli, quanto

la prima, & antichiffima origine di Cama; &dellt altre co

Ionie Greche di queſto tratto,da luiaccennate mentonando

il fiume Clanio;imperoche à Calcidefi, per tettimonianza di

Velleio,che fièvdito à dietro, nati dagli Attici, fi attribui

fce di comun confentimento,& Napoli,& Cuma;fiche l'viri

ma lor origine vien conceduta all'Attica, & alla fudetta fua

Apollo nio città Falero. Et quello heroe Falero,compagno di Giafone,

Ro:tº:,9 daApollenio Rodio nel lib. 1. & da Orfeo, ambidue negli
feo & Prof.

fene rifcon

trati,

Argonautici,addotti pur dak LaSena,vicn chiamato figlino

lo di Alcone,& nipote di Eretteo del quale Alcone difie l’îm

terprete di Apollonio di autorità di Proffeno,ch'egli fuggiſ

f (così fon refe in questalinguadal. La Sena le Grcche paro

le di
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je di quello Scoliate) dal paeſe Attico, tenendo dietro àfuaf

gliuola Calciope nell'Eubea, & che è al padre, che la ricercaus:

haueffroi Calcideſi voluto reſtituirla. Siche par di hauerci egli

accếnato per queſta maniera quel primo tempo delpastag

gio,che vi fi fece dall'Attica,ờalmeno quella, che nefù la s

vicina occafione.Ma di ciò io non facilmente mi appaghe

rei,ilche dirfi non potrebbe ſenza alzarfi la fondatione della

noſtra Cuma, nel nodo tenuto daaltri, ſopra itempidella »

Guerra Troiana,contro quelche fi è conchiufo per autorità

di Eufebio,& di Strabonesnő hauếdone coloro hauuto altro

medefimo Licofrene contradirebbe, ſeperlo fiume Giani, ò :

* · · -

|

-- *

º

autore, che lo ſtetio Geografo, appreſo men bene; à quali il :ſººfront

Clanio haueffe intefala regione Cumana;percioche inque- luftrato.

ſta’maniera Cuma nó ancor farebbe ſtata edificata al tempo

della Sirena Partenope, la quale fù di alquantoinferiore età

degli Argonauti:oltreche tutti fin horahan creduto,che ap

pretio quel Poeta la Torre di Falero poi fù propriamente la

nestra Napoli; & tutti han detto, che Napolifù edificata da:

noftri Cumani Calcideſi dopo alcuno ſpatio di anni della.»

loro fondatione; & che quella Sirena intorno i tempi della s

fudetta guerra in Napoli, ch'era all'hor Falero, & non già in

Cuma peruêue nautraga,doue iungamēte con la ſuperititio

fa religiotità delle facieifendo venerata, hebbe famoſa fe

poltura . Se i Calcidefi di Eubea diſcefero dagli Atenieſi ini

nanzi icafi di Troia: conuien nondimeno,che la lor propria . '

fondatione fofie ſtata molto più antica di quella da lor fat- '

ta della noſtra Cuma:come ancor molto più antica, perdet

to di Velleio,fù della Napoletana la Cumaná;talche della s

origine della Torre di Falero, che fi mutò poi nella città Par-;

tenope,chiamata al fine Palepoli;& dell'origine di effa Napo--

li º parmi più concorde al comun dire degli antichi autori :

quelche à dietron'hò conchiufo.Mà è tempo,che defiti.crt.

Afar-326.lin.33. Potrebbe forferanche effer vero,che queiº

醬 hauendo mutato illoro antico aſpetto per le grandi,

ſanè altranostra città,folfe ſtata nel luogo, hora appellato.

Ciuita: ch hò mentouato à dietro, & è alquanto più in quà

verfoloſtello monte,che non è al preſente il caſtello scafa

roi in maniera che fimilmente il corſo intiero del fiume Sar

, -
Ссс с с 2 IlOs · · ·

رم--

equenti eruttioni del monte Veſuuiolella,& non già Co- . .

i nuouo il
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ño, effendone ſtato men lontano, foffe trafcorfo per queſto

lato nellofteffo modo ch'hora vn ſuo ramo condotto ad vfơ

di macinare il frumento nel caſtello,che dicefi. La Torre del

l'Annuntiatasiui poi entra nel mare:potendo nel resto giudi=

carfi,che nel principio la faabocca füvna fola,pofčiache gli

fcrittoritacquero,che foffer due. Mà fe noi alquanto.ớc: ’

Pietro. La A car. 3 2s lin: 1.Con egual prontezza,che cortefia,hauen:
Sena 醬 do appronato queſto parer mio Pietro La Sena nel cap.4.def

'ಸಿ: fuo Gimnafio Napoletatio, ne prefe ancor notiuo;di perfua

R9, derfi, che Pompei ruinò, ſedendo il ſuo popold, non già nel

ſuo proprio Teatro; mà nel Teatro Napoletano allo ſpetta

|- colo dell'Imp. Nerone, diuenutoui publico cantimbanca , ,

* quando anche quel Teatro fàfcofſb dallofteffo Terremoto •

L'acutezza inuero di queſta fina interpretatione fü degna del

fino nobile intelletto, & fe potestimo effer certi, che řvn fat

to,&l’altroauuenne invn anno ſolo nel quale la Campania

non hauefie patito più di quell’vn terremoto , doue fo-4

lean farfi affaifrequentemente, non fe he potrebbe giudicar

di altra maniera : quantunque ancor parrebbe per quella s

forma di dire di Dione, fedente populo in Theatro, che aon.

i Pompeani in Napoli, benche ingran numero fi foffer con

dotti al Napoletano ſpettacolo, mà che il comun popolo

Pompeanoin Pompei,venga propriamente dimoſtrato. Må:
il nuouo cafo,ớc. , , , , , at 7:4 ii v »tri : * 2 : * · * * * ·

Plinio Sec. , izAcar. 334 lin. 16.Et quì fi noti,che Plinio attribuì Stabia;

:::ilº la quale füdilà del Sarno, alcampo Campano, prefo per ſáº

៖###a campania Felice,come al ſuo luogo fie dichiarato coneor
dãdofi feco ftesto, il qualidifle,che i prostimi Picếtini haneãº

principio da Sorrento. A surrento ad Hilarum amnem xxx"

milpaſſuum ager Picentinus fuit. Siche il latô di quà del Sor

rentino Pramontorio appartenne intieramente à noi:Et per :

la ſteffamaniera anche nel cap. 2. dellib.2; attribuì alla me

defima nostra regione l'acqua Stabiana, chiamata Đimidia,

& ael c.a. del lib, 32. La Pietra di Hercole almare Stabiano,

oxidioilla la qual hora fi dice. Lo Scoglio di Orlando hauendo per altro
strato, Ouidio nel lib. 15. delle Trasformationi ne” verfi recati al

quanto à dietroforfe per la neceſſità del metromentonatas

Stabia frà Hercolaneo, & Napoli, la quale in questo modor

fårebbe itata molto di quà del Sarno. Dimostra poi iſ nuohoº

nam.txizce: - * 4 car

---- « * *
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A car. 334. lin. 22. Per la qual cagione Strabone,non ha-Strabone

uendone fatto conto, difie nel lib. 3. che Pompeijs contiguum "*""·

est surrentum Campanorum , vnde prominet Albenaum Pro

montorium. Et quando viuea.crc. . .

A car. 3 34 lin.38. fiche io molto lodo, che per non farfi

fcambio del ſuo nome con quello di altri luoghi, appellati

nelia ſteffa maniera foglia aggiungeruifi vn ſuo peculiar co- à
gnome.Silio nel lib. 5- mentouò la regione Equana appresto

Šorrento,abbondante di vino in quelli verfi. * *

: AEquana,ớ Zephyro Surrentum molle falubri.

la qual fù da quel fuo lato, ch’e verſo Vico, come appar

'manifeito dal nome del fuo cafale detto tuttauia. Equa; on- -

de prefe il nome quell'altro fuocafale, che fimilmente iui fi

chiama. Maffaquano: quaſi. Maffa Equana : & nel medefimo

Proinontorio è Maſſa Lubrenſe, & furono anche altre Maffe,

delle quali fi parlaua nel Capitolare del Beneuentano Pren

tipe Sicardo,che à noi fono le Ville.Mà non deuerebbe que

sta città dirfi. Vico Equenſe:come da molti veggiam farfi:nıà.

Pico Equano;nèdi ciò,ne di queſto Vico.crc. . . . . . .

A car.3 54 lin. 19.S’ella non fia Ceglie, caſtello di fei miglia.

lontano dal mare,non fapreie c. - - - . . . . .

*A car. 371.lin. 14.&più che ad ogni altro,à quel terremo

to, molto antico, & molto notabile, per lo quale,diffe il Ce

dreno à car. 234 che à tempo di Cottantino Magno in Cam--

pania vrbes tredecim prostrata ſunt; quando anche tantus fuit

Silio illu

rato.

–felicta Baccho, , , , : .

e r » : ·

Solis defeffusivt meridiefiella viderentur : ò pure à quello al-Il Cedreno

trosnon di molti anni inferiore,fucceduto àtempo dell'Imp. con S. Gs
TOI? JIMBO fi • •

(contrato. . .

Coftantio, fuo figliuolo, come afferma S. Geronimo nell'

Aggiunta alla Cronica di Eufebio nell'anno 346, di Criſto,

ilche vien replicato dal medeſimo Cedreno à car. 243; per

lo quale Dyrrachium corruit,& tribus nostibus,& diebus ko

mamutanit plurimæque Campanie vrbes vexata.Il Cluuerio di .

tutto ciò. Gre: * * * * * * . . . ! . . .

Acar. 373.lin. 2o. Sè fi accettaffe,che Saticola fù in Sarza

no ionon ripugnerei,che i colli,occupati da'Sanniti nel mõ

te Tifata donde diſcefero quadrato agmine inplaniciem, quæ

9apuam,Tifataq; interiacet, furono quelli,che hora fi dicono.

*fºntaninofermamenteimminentes Capua;doue Hannibals » .

Potè.

... * * * ·

t : : :

|

: -
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#iuiº, & Si potè anche hauer hauutil'yltima volta i fuoi alloggiamenti

"º" in via del racconto di Polibione Frammenti defið.9 come

º finoterà nel quarto Diſcorſo nel ragionamento delle Prefet

ture della Campania, benche quì àdietro in via del dire di

Liuio à Silio io l'habbia negato. In alcuna di queſte due »

fteste valli &c. * * · · -

Giano Ca- Acar.4o1. lin. 18. Di ciò non auuedutofi Giano Caſperio

fº:rio:fiu-legger vorrebbe quel verfodi statio in questo modo.
LA CO» ,, Appia terfarum teritur regina viarum.

benche non meno approua anche l'altra fudetta ſua lettio

ne. Della frequenza.cre.

" A car.4o2.lin. 23. Percioche nè parmi, di poter dira affai

Liuio ambi fermamente, ch'era ciò ſeguito, quando nell'anno appreſſo

guamenteſ alla cattiuità di Capua: il quale fu di Roma il 543, confuli

illustrato, Leuino(come racconta Liuio nel lib.26. ragionando del fu9

ritorno dalla Grecia)Capuam prætereunti circumfuſa multitu

do Campanorum eſt, obſecrantiumcum lacrymis, vt ſibi Romans

ad Senatum ireliceret: non estendo manifeſto, fe per Brindif;

-- . fù il fuoviaggiornèsèperogni modoquella parte n'era ſtata

Iferittions all'hor compita L'imp.Traiano poi láriſtorò, ilche è molto

ನಿವಿ " certo perrantica istrictione,reĉatane daſ Paauinio nellib.

---- 2.de'fuoi Commentarijfopra i Faſti, & i Trionfide' Roma

ni,& dal Grotero à car. 15 1: benche iui fi dica, ch'egli viam

à Beneuento Brunduſium pecunia ſuafecit: effendo vero,che la

rifece.Mà à me pare.grc. - - - - -

A car.403.lin.zo cioè del fuo ramo,che da tuttii moder

ni Geografi vien defcritto piegar verſo la Puglia (confen

tendoui per qualche modo il medefimo Strabone) & finir

negli vltimi Salentini:& non già.cre:

strabone , . A car.494. lin-6. Se pure quel ſuo dire, per quelcheappar

ambigua tiene alla via da Brindifi per Taranto per laquale, vnius diei

**": siis ambitu confesto, fi giungeua nell’Appia, non debbariputarfi

:ே illu- alquanto ſtrauolto, & inuiluppato,& ch'egli hauefedir vo

----- luto, che da Taranto di nuouo potea ritornarfi verſo il :

mare Hadriatico,à lato del quale la medefima Appia, di là,

commoda à’carri,conduceua per Dawnios,ớ Samnites Bene

*entum vfq; doue il reſto dell’altra via, che fimilmente per

Taranto-fenza piegarfi verfo quel mare menaua per Venófa,

ficongiungeua feco ad Campanism: cio è che poida Bene

! |- UCIMO,
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uento, fotto il cui nome douette egli dimoſtrar g!'Hirp ini,

esta Appia fola feguiua il ſuo corſo verfo questa regione, &

verfo la fua parte più vicina , ch'era (audio, terminando al

fine in Roma. Et ſe turto ciò fia vero,farà ancor vero,che la Antoninº

medefima feconda via per venofa era quella,deſcrittaci af "º":"ti":

fai bene da Antonino nel ſuo Irinerario; ma poigualtain :***
mala maniera da copitti, & ricorretta molto anticamente

nel margine del fuo libro da alcuno intendente di queſte co

fe, nè effendofene veruno fin hora auueduto,ső l'vna, & l’al

tra ſtate accettate per due vie » delle quali la prima è la cor-

rotta,& la feconda è la buona,& fincera nel ſeguente modo,

- A Beneuento Hydruntum : Item à Benenento Tarentum

M.P.CLXV fic, AEclanum M.P.XXV.

AEclanum M.P XXV. Sub Romulam.M.P.XXI.

Sub Romulam M.P XXI. Pontem Aufidi.M.P.XXII.

Pontem Aufidi.M.P.XXII, Venuſiam.M.P. XVIII.

* Venuſiam.M.P.XVIII. Silutum. M.P. XX.

: Ad Silvianum M.P.XX. Blerams M.P.XIII,

* Sub Eupatia. M.P.XXI. · Sub Lupatia.M.P.XIIII. .

Canales.M.P.XIII., Canales. M. P.XIII. ·

* Hydruntum M.P.XXV, Tarentum. M. P. XX.

Adunque sè nella fudetta maniera non fi ħabbia da inten

dere quel parlare di Strabone » ionon faprei inaltraguifa »

co studetti autori concordarlo, rimanendo per ogni modo

eglida fe fteffo difcordesiłqual diffe,che l'Appia da Sinueſia

in Taranto nó toccauapiù il mare.Scorgefi nel reſto poi.c3-c.

A car 414 lin. 23.quali. Cobultere & Couultere:per l'affini

tà delle lettere.B.&.V. pofciache per quell'altra maniera fa

rebbe ſtata detta. Gopultere: per non ellere ſtata poi ragio

ne di lafciarfi ił.P. & faremoalquanto.eớc.

A car. 417 lin. 39-Appresto Aulo Gellionel cap. 13. del Liuio nota.

lib. 9 turpius eſſe; dicebat Phauorinus philoſopbus, exiguè, zº so di iiuore

frigide laudari, quàm infestanter , & grauiter vituperari. Et ve ſo Peli .

certamente l'emulatione di Liuio verfo Polibio, ſe non per ºº: : :

altro, è manifeſta, perhauer egli tenuto nello ſcriuere lafua, ' ’

kiitoria vn modo al paragone di kui molto vicino al poeti

co; hauendo quel Greco autore fempre attefo à darcicon,

aue estame i fuoi racconti ſenza veruno odio, ne amore,

delle Parti, & fingolarmente nelle guerre de Romanicon

יד:

|

----

|
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· Hannibale ; mentre Liuio con la forza della ſua eloquenza

par,che volle fargli rimanere oſcuri, da'quali vedea ſeguire »

alla maeſtà del nome Romano alcunneo,& à gl'inimicilo.

· ro non vil lode.Nondimeno fia di ciò.ớc. – i , h

... ::::::Ma . A car. 418 lin. 18. benche da Fabio Magini nella ſua De.

ß"??"º" fcrittione di Terra di Lauoro in tauola piana vien detto

Trebbia fecondo la ſua natural pronuntia,laonde anche chia

ma Vitolafo vn noltro cafale, ch’è da quellato, & volgar

mente da noi fi appella.Vetolaccio: iui,dico,io penfo.eớc. :

Pºlibio-Ci-. A car.4 19.lin. 29. hauendoui ben defcritto un de ſudetti

ီါိ န္ဟ :tre aditi nella Campania, chiamandolo: Trebolano; per

:::::::::: cioche,forſe: il Trebolano campo abbracciaua l'intiero frat

& illustrati, to della preſente Diocest di Caiazzo, ch'è cinta dal fiume »

Volturao, il quale verfo Mezzogiorno la diuide dall'antico

territorio Saticolano, verfo Oriente dal Telefino , & verfo

Settentrione dall'Alifano, reftando dallatodi Occidents »

quello di Cales, & nell'angolo Settentrionale quello di Tea

no;fiche per questa ſua ampiezza,per la quale douette com

prenderuifi il medestimo territorió di Calatia, & quello di

Combulteria,città di alquaato miner conto potè eglicon

ueneuolmente da Cicerone numerarfi fra nobili campi , à

qualida Ronia conduceua la via Latina ; & potè ancora da

Þlinio Secondo métouarfi il ſuo vino con quella ſpecial for

ma di direiche per altra maniera farebbe ſtato molto angu

fto, feluaggio,& montuofo;& Perciò indegno dilode tolta

ne quella ſúa parte, ch’è diuiſadalla Campania Per glicolli,

come Liuio gli chiama,di Callicola,ò; con Polibio

Trebolani,ch’è la valle,doue giace il Caſtello;appellato. For**

micolaidi forma divna naue;delche può queſto baltare Ho

ra accioche.grc. . -- ¿ |-

Itinerario : * A car.422. lin. 24. Similmente nell'Itinerario del Peutin

del P: gero vien deſcritta la via da Cafino ad Alife,& à Telefo per ·

::::::::" feano, chèia più breue dell'altra, iui anche deſcritta molte
TraťO COIL TJ . - - ء=--۔اگ v - -

š:bo: più lunga per Èfernia; quantunque nèmenTeano era à di

rictura frà. Alife,& Cafino,come ne viera Venafro, che da-2

Strabone; Strabone fà laſciata, percioche egli riftrettamente Parlaua: -

& Antºni della via Latina;mà non fù laſciata da Antonino,che ciò nő

nº illustra- hauea Preſo à fare. Hannibale adunque,al quale ſenza verun :

ಶ್ಗ:6 dubbio per coadurfi doue hauea deliberato, farebbe ſtato
- * IſlC

*
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*mestieripastare per loTeamest territorio,per loqtste l’haue

Tºbbs menatºla ſudettavia dell'altrapiu breu: ticimens

**ebbe potuto tornarfiindietrosegli all'hora nonera perº

***"topis aquàdegolle,in cui giacela mentouaratºrra

di Francolist: ita i Cutterio & parimente RondoGº

.4ean:44:linksche habitanadilà:& diqua di que fiume,

della qualedoveamoottenere il principato quest deſtacan:

Pania:laonde lo steſſo autore non molto appretio nella oraz pionigi H.

tiºns inperſona di Agrippa Menenio atsenatoRomanoi: Ju:

estintendea:herº:ribellarfidimono, giầyin: in º
ş"exta dal findetto Publio Seruilio uel medestimo anno de

tº conſolato Campanieverà (diste) o Etrurisposa: வி.

*****fideà nekisſantrelisti,eorumah, apertè affl:eºn

****«consèRedeamparant. Adunquequelcampo.cºe.

:,:4°.446 ha 4-àquetio modo con germana POPrieRa cissrooمتس

Shiamato da Cicerone nella Orat.2 contro Rullo. Buantu- odato.

***interest, utrumin Maffici radices, anim Italiane, altouè de

dмсажіпіадаӑй садороетс. ; * #

: 4ear.452-ä*27. Il Tiranno Aristodemoappresto Dioni=

si Halicarnasto nellib 7. perfuaſe à ſuoi cumani,di confe

Stºrs:º atmiàgli Dei, per vfarlepoifol contro de foro
inimici:Horivolgo & c. - · : • • !

* * . . . .

4:44:än.*$. Et peranueatura per questa lor mohهب tieritioni:

:isäanza potrebbe parerechela :imastaespaa:a:iis
*****» conia quale i Foropopiliefi diedero paradereria

del decreto::::: lor fattosdiporgt sna§§ koh

*città nel fuogo più frequentato perciochetaRadmira

:afortradiquèldire;& chela ſeguête fadeilabastie:
蠶 Màsterimamëte fàrvna & l'altra è ancoracotanta

dittomiglianza, finellecofedette & neilormodo,come ne?

"nºdºdella koro stoltura, che nonpostonoi Fotopopiliest

:Rasionscrederfi autori diambedse. Es varietà
“: Pattare» &della ortografia, ſenza ch'io enoti; pdfſone

9*rnarfidal tettore quelle deſtauori demarua, che nò ра

ionº divna fietà miniera, nè fonodi eguatgrădezza,efsēde

minore quello ch'è certoesterstruitoster Šardestattua,

:"":::*: che eletterenon foanet primo dellosteromo
dº chefon nel fècondo, & per linee distorte, & inegrali,

co*efon nell’altro; il quale di haner hauutoił fuo feritore

* --, -. : ~ · }}*d*d )-: .1 &t+ctيف.ةي هجد،

strate.** • ***
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altrettanto men perito, quanto quel luogo Centº douette ef:

fere stato di minor dignita della città Foro Popilio , fcorgefi

dal reito degli ornamenti fuoi, anche piu rozzi di quelli del

primo:efiendo ben egualmente queito,& quello della forma

- - divna bafe da foſtenere ſtatue, i qualiancor del pari hanno

dall'vn de’lati il fegno d'vn bocale, & dall'altro quello di vn

bacino nell'antica comun maniera, deſcritta dall'Alciato

t . nell'Emblema 31.co’ſeguenti verfi. 2.

; „ . Marmorea in tumulis vnaftat parte columna ;

33 Vrceus,ex alia cernere malluuium eft.

ch'eran foliti fimboli della purgata virtù dell'huomo, in effe

bafi lodato. Adunque le fudette Iſcrittioni non han che far

infieme più, che di effere ſtate pofte ambedue ad vno ſtefio

Minucio : potendofi ben nel reſto credere della manifeita

rozzezza del non molto famofo popolo Foropopiliefe in »

quei tempi poco proſperofi, ch'egli fi folle feruito della par

te fuperiore della medefima bafe per l'epiſtola, fcritta à quel

Minucio, & della inferiore,che moſtra elferne ſtata capace-º,

per lo fuo Elogio:anziche di hauer raddoppiata la fpefa,pur

troppo fouerchia,di duebafi pervna ſtatua fola: delche ba

fti.Le medeſime comuni calamità.ớc.

Liuio con- . A car.49o.lin. 25. Et di più nellib, 27. notò l'amenità non

::墅 delle fue ville, mà quella, che fi godeuafra’ſuoi muri, inten

醬* dendo degli agi di ogni altra maniera; percioche difie di

Fuluio Flacco, che dopo hanerla foggiogata, temendo, nè

fuum quoq; exercitum, ſicut Annibalis, nimia vrbis amænitas

emolliret,in portis; muriſq; fihimet ipſos testa militariter coege

rat ædificare. Et non laſcerò.<re. , • • • |- *

A car.495.lin.4. Et via più per hauer Polibio nel lib.I.at

tribuitià Nola, & non già à Napoli,i celebri campi, vicini

al monte Veſuuio, come fi notò nel primo Diſcorſo, i quali

anche da Strabone nel lib.5.furono affai lodati. Mà egli ha

uerebbe douuto.cffc- - -

1mio ilin. A tar.499 lin.3.del quale parlò Liuio nel lib. 14. Sacroin

‘âșa tos de ferfatrato, ad quod venerat, & dumibi moratur, peruastato

agro Cumano vſque ad Mifeni promontorium, Puteolos repente

agmen conuertit: adopprimendum prefidium Romanum. Et nel

lib-25./"de conſules vt auerterent capua Annibalem,noge,que

ftсига фаінскій Рейни іп asrм»ситалит, сlaudius in ім

canessabierunt: Seben vorremo.crc. A car.
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Arar. 5o9. lin.4. Anche i Cauoli , latinamente chiamati Columella

Brajica,che naſceuano,& nafcono tuttauia nella Campania, illustr:";&

furono molto cómendati da Columella nellib. to dell'Agri- :ே
coltura, ô fia della cura degli Horti, deſcriuendone i luoghi f: & con =
vn per vno ne'feguenti verfi. « • . Difilo rifc5

Tàm quoq; conferitur,toto que plurima terre trato. **

Orbe virens pariter plebi,regiq; fuperbo - -

Frigoribus caules, & vericymata mittit.

„Que pariunt veteres Theſpoto littore Cume,

Pinguis item Capua,& Caudinis faucibus horti.

Fontibus & Stabie celebres, & Vefuia rura,

יפ

39

י9

על

נ

19

1-0 Dostaq; Parthenope, Sebetiderofcida lympha,

92 -Buæ ducis Pompeia palus, vicina falinis -

'.Herculeis- siי.

„ ; * *

Et conueneuolmente egli mentouò nel primo luogo quelli

del Teſpoto lido di Cuma(così,& non giả. Cefpofo: nèThe

fproto.douerfi leggere,hòaltra volta dimoſtrato) la forma »

de quali fù deſcritta da Plinio Secondo nel cap.8.del lib.19.

Cumanum fefilifolio, capitepatulum. & Eudemo Ateniefe, il i ' : .

quale appresto Ateneo nel lib. 9. diffe, effer queſta herba di :

tre fortine diede il principatoà quella,che chiamauafi Hal-.

miride, & in Cuma, & anche altroue naſceua. Halmyridem s. . . .

gustus voluptate cenferi primam omnium.naſcitur Cumis,Rho

di. &c. Della qual fentenza fù parimente Difilo appreſſo lo

ftesto autore ini,che affermò, fpecioſiſimam, & dulcem Braffi- -

cam oriri Cumis: amaram in Alexandria. Di altre fue maraui

glioſe vhiuerfali lodi parlò Catone , che qui non apparten

geno; talche ſeguirò. &c. -- 2 , - "

A car. 511. lin. 32. Anzi l'accennò Giouenale non ofcura- Gionenale
mente ne'feguenti verfi della Satira 2. |- illustrato.

» - - –poſcitq; maritum ? ; .

» * Paſtores,c} ouem Camufinam,vlmofq; Falernas

pltre che arbores (aldire di Plinio Secondo nel cap. 23. del

lib.17.)eliguntur.&c. |- - - - .

A car.526 lin.36.& perciò di cariffimo prezzo;laonde del Biodoro
Falerno, che di molta età era più raro, prendo io il dire di ಸಿ. iulu

Diodoro Siciliano nel lib. 36. appreſſoċostantino Porfiro- "***

genito, che vini Falerni amphora tentum denarijs venibat del

quale & degli altri.erc. · · · · · * * * * * .

---- D d d d d 2 A car.

»



"e* A G G I W N T A.

***: c , strar. 33 $lin. 35.8äche StGeroniniointerpretando quelle

*: : " " parole di Efaianel cap. 28. Et Milium, & higiam infinibus

::A:醬fermò con moita franchezzajil'Farro de Latinieefferila

. ,, , , Zça åtGrecidicendo.Hrò Farre, quod Graci čiervosant, qui

* } * o * * edam Viciam intelligunt. Nontricufolio perqueſto.&c. . .

Tucilio it. A car.345. lins, Gomeiper qualchermaniera puòracco

*ultrato. glierſi da quellivarfidilucilio, riferiti da Aulo Gellional

čap. 16. del lib.1; nequali par, dheifi parli della velocità de'

caualli Campani. . . , ' ' ' * * * · |

„ Huncmillepaſſum qui vicerit, atq; duobus

» Campanusfonipes fincaiffòrnullus feņrtetur

.Maioreinſpatisiac diuerſus iubebiturireללל

- Et moltopiù certamentesseiben conſideraremo&c.

*Valerio Żkrar. 56o.llin.z3. TälcheValerio Maffiniopatiantionil

#afimo capaixtiel lib. 9. della dimoradiHannibäletin{Cąpua, hebbe

*"*" à dire, chestàndemumfasta, & contuja puntarfssitas#ieur

Wạpláfiatei, & Albana, außra effectperunt. Etinquillacontro

Pifolie.19ts. . i . . . » í ; -

– Liuio, Blu- , Aear:567 lin:39: Delle ricchezzeddi Capua;&dé'Capuaui

*"":'#lo de primitempiintefelLiuionelllib7;ddal qualeellafudhia

ម៉្យា ម្ល៉ោះហ្គ្រាម្ស៍
::::::::::potensopibus populusäeſºlutarco nella:Viaditabio Maffi

- - - *mopatiandode prográffiddi HamiibdłemItália, disteaqp

prélib'il ſuoimiterpretesdireiſdreunifilurimus&maximæ gentes

‘viltrò defecerunt: tàm, cuius plurimum fecundum Romamipélie

|- kantopes(Capuam ficarum fecit partium Floroparintenteiin

? tendeua dellemredeſimefueanticherigthezzantelpasāgpurs»

ockefece di Capua,di Cartagine,&di Gotintoccon Numan

º': , tia così dicestio, Womantia quantum Gattix gmisÝCapuæ{Co

* * * * rinthiopibusinferior, ita virtutis nomine, Gibonoreparonni

bus/ſummumiți viros.#times, Hiſpanisdeeus láſsio Polibio;

tèh'hờrecatoałrrevotte;&gưełdheancoradifuaautofitante

motò Ateneo, te cuiparoleſhoreaatentékpréfatte Diſcotfo,

meurrethờrrattato deltaffeconditàdeliastampania Ftlice:

º mànton deuoliáfciare ciotite Aufonionitl Catalogo dtlteas

** . città illúitti dell’età staggiudicòmondtouefficacere. -

* » Afeg Capuam pilºgo,ukitturq, f&#ffffffff»

: ::::::::*
ilkņuál:Foirttitoftesto GarniemonniaEpiráts; the celtissò

. . . . . . . ikaffixa.

*
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kafita antica potenza, lefue ricchezze, & la dignità ſua, già

inrancare in modo, chappena ellafrà l'altre più nobili città

del mondo riteneuall’ottauoluogo. - -1 * *

yy Heùnumquamfiabilem fortitajirperbia fedem: * *

„ Illapotensopibujº; zalenskomaalteraquondam, .

^ x.y Comere quạpotuttiparibus fiftigiacconis, |

„ , Offauum reieffabacum;vix ponè.tuetur.

Bencheconſuomanifetto, kigralielinganno attribuì allas Autonio

ſua anticalfarwola ſuperbiavna rantalfua cadutajia qualeſfà natato.

coniune dițgratia dell'Italiaintiera per la declinationettel

l'Imperiodė'Romanittſtendo ella statarfnà l'vno, &l'altro

ttempo lor colonia digranscomto &áfiaifftiice. - -

A cars57o.link9Hitdipiù quell’altro, che per lemedelimeH:liano ező

cagioni ambeduefuronoddawarijipopólithabitate. Odáti:itº:es:

cioche diste dell'Itáliall’interprete ditHelianonnelcaap.Iró. fitcontrato

dellibs9.délka fua;Varia:Hiitoria:InſItáliapermultostartóją; -

#populoshabituſſeferants plures quidem*Quaminvillaláliaterna,

eam petiſſimum ab austam, quòd omninmannipartiumineaaffit

moderatatempeſtas-ſpèòdrºgeolbanitatatellaris excellemsfitseer

aquis irriguafettiliſhiontuimmfrutiiumanuatq; compáfouagitentq;

quòdfluuijspetfufantarestaqqxcommodos appaljushabaatspor

tubufą;eexommipartąfitiimtefſiirtääa, estappellendisyfolweddiſ q;

nauibusidonealHoriimguähattaastheiinquetkąguísta stífaccb

ibe potutodellenatuaaliidatiddelia Gampaniarragionare:Bèl

ffuotĘpenato cieloiteffitdiktecondiceämpişdëffiaoițıáfcdiisde'

ffuoifiuminauigabilist&itetuoi cóntodiportiggià inquestos

&& nelprecedente Dífcaffơficètrattatocàpienoſok rimaire»

à patiafiide’ſuoi varijpºpolischeallettatiidartantiffitodaciii * * * *

l'hàbicaronovilchefficỡpinàutiſeguíēcei:Raccölfeadúque&c. ***

„Aaars573|lin; 1:2.JPlinio Sceondo infeguandonékarpssa. ""

delibaz, cheii iuggiraanimenadegiiaaitrivaganoffofii . '

skłatterremotifaggiungestisemultòfanetationamijfdmiliis, ':' :

“ugpendentificuſ Weepiiiinttaliaintellgaturpartaica-ituſýs- "

ºlida éfişadtádes cáfusvékmaxia dhastendovdducọkstoffesaddigarePºlanioS$cc.

lia dífgaatia del fitoȚEattroctherrninờààttempo dÈNeroncu:::::::::::

ccomernaccontaſiatioonittliib: hy değii:Anizali bເສ．ງູ ູ&

Pahidi terrematoscoonagpafiðSuttonioatbaşparoditliib&ganoodsii.

fóşikquäle all'incontroſföldiſtę, thaneftừfcostohasediocta

வயrஜ.
- - -

tIR: -
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trebbe hauer detto il vero. Le parole di Suetonio, mentre 3

parla del mede:imo Nerone, che comparue sù le fcene.»

ia prima volta in Napoli,ſon queſte.Prodijt Neapoli primùm,

ac ne,concuffo quidem repentè motu terræ Theatro, ante cantare

defiitit,quàm inchoatum abſolueret véger. Ibidem fæpiùs, & per

complures cantauit dies. Quelle di Tacito fono quette altre s

Egreſſo,qui affuerat populo,vacuum,& fine vllius noxa Theatrữ

collapfum eft. Diuidafi in varij giorni quel fuo ſcotimento,

& quel fuo cadere, & I'vna, & l'altra narratione potrà effer

vera. A me adunque.Ở c.

Nuoua mi- . A car.58o.lin.7. Nel ſecolo paffato i noſtri Aui nelle follé

蠶 ni pompe Regie, così di letitia, come dilutto, & ne' uoghi

":::" publici: in cui conueniua rappreſentarfi fotto alcuno inge

Capua toda gnofo fimbolo il noſtro comune, vfarono far dipingere di

ta, & illu- più delle folite fue armi,dell'aurea Croce coronata,& delle »
-fetteferpisò ver dragoni,invna tazza di oro, anche l'imagi.ةtةT4أ

ne di Amaltea col fuocorho , & nel quarto luogo quella di

vn huomo nobilmente armato di piattre, il quale rimetta la

fua ſpada nel fodero, hauếdo per effa voluto dinotare il pri

mofondatore della medefima noſtra città, & s'io non erro,

accénar inſieme,che dopo haueregli con l’armii fatto acqui

ito di queſtadouitioſa regione,fi appreſe con la fuagente ad

vn modo di viueredilettofo,& diripofo:perciò alludendo có

buono auuedimento al recato detto di Strabone; laonde có

uien,che per fifatta dipintura hauefiero intefo,che il Capua

no fondatore fù Etruſco: benche da tutti ella fi riputi, effer

del Capi Troiano. . #

Strabºne-º : . A cár.599. lin.7. Il quale par, ch’intendeffe de’noftri ſpe

"*" ciali Auſoni della Campania má nondimeno.ớc.

Propertio A car 611 lin. 26.Nel qual fentimento imedefimi verfi fu -

da vati va rono prefi dal Tarnebo nel cap.6.del.lib. 23. degli Aduerfa

: rijiquafichequel Mamurio perfuo proprio mestiere effendo
|- ' ſtato cretaio, egli non più douea,dopo hauerformato dira

meil nobil fimolacro di Vertunno,trattar la creta,& confu

marui le fue così artificiofe mani. Mà fe ci piaccia feguir

- " l'altra loro ſpofitione,dalla fudetta molto diuerfa recatane »
-primieramenteda Giouanni Annio, poi dal Beroaldo, &fi۰مئ"

nalmente dal Paſieratiosio non ne farò contefa;hauendo re

cati altri baſteuoli argomenti del creder mio.Di così.ớc.

* . . A car.
~
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A car. 646. lin. 28. doue il Salmatio nelle Effercitationi f' Salmafiº

Pliniane fopra il cap.2.di Solino,da allai aperto ſcambio mai "fi"tº.

perfuafo,vorrebbe leggere ager Picentinus fuit Ofcorum; per- -

cioche illi Picentini (dice egli) nihil cnm Fufcis habuere com

mune.Et quel Geografo.cºe.

A car.661.lin.2.come più efprefſamente,che daogni altro Ifidoro loi

antico ſcrittore,fù affermato da Iſidoro nel cap.1.del lib. 15. datos

delle Etimologie, che inſieme ragionò delle varie opinioni

dei fuo nome,dicendo in tal maniera.Capuam Capys Siluius,

Rex Albanorum conſtruxit.appellatam à nomine conditoris,licet

& fint, qui dicant, à capacitate eam Capuam diffam, quòd eius

terra omnem vite frustum capiat. Alij à locis campestribus, in

quibus fita eſt . Eft autế caput vrbiữ Campanie,inter tres maxi

mas,Romam,Carthaginemq; numerata;ex qua & prouincia Ita

lia Campania diffa eft.Al fudetto Varrone inuero.grc.

A car.67o, lin. 22. Di quell'altro,non molto diffimile: mà

più graue inganno preſo dallo ſteffo Biondo,quando diffes „.

nella Defcrittione della Campania,che Capua vrbe vetusti in Biondº
eam Romanorum odij, & bine defolationis execrabili infamia la- ဂြိုါဝ rifiu

borante, vicini vrbium,opidatorumq; populi,Campanos fe appel- ***

lari,ignominioſum periculoſumq; ducentessiddeclinarunt nomen,

cr fefe Leborinos prò Campanis dixere;effecitq; obstinata eorum

perfeuerantia, vt quidquid vrbium , cứ locorum in Campahia

cenferi folebat,Terra Laboris diceretur:dello ſcambio,dico,in

ciò da lui preſo in molte maniere, mi riferbo à ragionar di

ſtefamente in altro luogo doue dimoſtrerò, che il Capuano

Prencipe Riccardo 2;& i fuoi Normanni, difcacciati di Ca- : *

pua da Capuani Longobardi nell'entrar dell'anno 1o91, fu-

rono coloro, che difuſarono nel parlare il nome del Capua- , s

no Principato,& introdußero in fuocambio quello di Terra

di Łauoro, da lor ritenuto, benche di Capua haueffer poi di

nuouo fatto acquiſto nel 1o98; fiche quel primo fol rimale

in bocca di pochi,& nelle publiche ſcritturesnő in altra ma- º

niera, ch'hoggi con la ſteſſa varietà ancor queſto Regno ri- |

tiene due nomi.

– A car. 687. lin. 13. Nè hauerebbe tralafciato, che ancor

Diodoro Siciliano nellib. 22. apprefio Cottantino Porfiro

genito, fe quel libro nell'età fila foste ſtato diuolgató per le

stampe,come poi il diuolgò Herrico Valefioselprèflamente »

chiamò



- π72 Α σ Φ Ι γ* Ν Υ Χ.

· · · · · chiamò quel Decio digente Campiano&Campanisi ſuoi ſol

"" dari, cosidicendo-ſecondo l'interpretationt del medefimo

Haquie»...Gurnpaßdium in opidum**gлигит à Romanis.

jumfujº, stavius tribuixus.ganawe Campanusyvir ſingulasi

au luait, & cupidicate, Mamercinovum perfidiam «mulatus ºffs

, . . . . . namq; vt illi amatuorum ſpecie à Mestnis excepti, & vrbem

· · ipſam gacuparant, & ciutkusfingulis adſuos lares iugulatis, ma

tres familias hoſpituwa fuorumconiuges/ibeaſciuerant, & in ec

«forum hanainuaferant : ita & milites Campani, quibus vnà

cum Decio Rhegijouſtodiacommendataah Romanisfueratfini

li perfidia Rheginas omnes ocsiderunt, Banis earum inter fè diui

És vrűem quaſi bello captam, occupauerunt. At præfestus prºfi

dtí Deaius,cum miferorum honavendidiſſet,& pecunianaex au

éildneredastam mada fide effet partitus, à Campanis,feleris eius

fovijs, Rhegio expulſus at seminuerà vniuerſi perfidie tandem

panasdederāt. Etenim Dexias grawieculorum dolore correptus,

kbeginamquendanceleberrimum wedicum accerfuit,quiiniu

'' : rian patris vitus, Decijecalas liniuit cantharidibus; fieq; exea

* "... , sato Decio, quamprisaam Mfoffaxamanfagit.Fin quà Diodoro-*

" Mà nềegli ancheappredo imedestmo Costantino,và fenaa.

|- due forti ſuoi contradittorì, parimente dallo ſteffo Valetto

icco diuolgati: nèi fuo dire & quelloinſieme degli altri au--

toritudetti, nonpuò riceuere ancor moltoprobabile inter-:

pretatione-Glifi opponeiuiinprima Dione,ilquale benche:

non chiamò palefemente Ramani i foldati di quel prefidios:

- , chepetentibus Rheginis à Romanismigamest cumprºfectº, aº

:- »mine Decioccertameute nè mengii appellò campanianzì ne

:::::: * ragionò in maniera,che percero non Campani,mà Roma",

Sicil. niconuien,che fian riputati. Heram militum (così in Latino

stomail fuo dire) plerof; ex ainia commeatuam copia, ac se*

tera mollicie (quippèlonge delicattore illic cultu agebaut, qнӑн

dam) malacapido inceſſit,incitantewarine Decio oecifis Rhegë:

P:sse & - noram principibus, vrbem ºccupandi, Quanto ben tutto ciò li

#:: raffronticoltaccontº di LiuionellibF cheappunto per:
mil cagione penſato hauea il Romano prefidio, commetter

la tistia ſceleraggine in Capua, città di fouerchi agi,& deli

tie da lui, & da tutti accuſata, è perfeiteifo affai manifesto.

Mà di più gli contradice Appiano Aleffandrine con narra

tione per quelçhe quì :: côcorde à quelia,"

- * che
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che fiè intefada Polibio, da Liuio,da Valerio Maffirmó, da Appiano
Eutropio,& da Grofio,& anche in gran parte del reſtomo.恕 COR «

tºp: ditin: & più ragioneuole della ſorola quale nel lib. :盟*
3-intitolato. Il Fanniticoe la feguente. Milites Romawi,qui prð fod:to.' "

falute» si cuſtodia Rbeginorum aduerfus bostium excurſiones

preſidium agebant,fimul cum prºfesto Decio, cum in felicitaten:

opidanorum cºpiditatis oculos conieciſſent, obſeruatofolemnife

sto, que publice ºmnes epulabantur, eos interfecerunt,vroreſq;

eorum inuitasfibi copularunt. Gaufam autem feclesisfui bqiie

pretendebave, fºdd Rheginspreſidium Pyrrho proderevolg:

fent. 4 Decius quidem repente ex præfeữo tyrannus euaße, 3. *

cum Mamertinis finitimis, qui ad&iculumfrétum babitant, for

cietatem percuſſit, qui quidem & ipſi nuperpari ſcelere aduerfus - :

hoſpites fuos vſi erant. Ceterum graui oculorum dolore corre ...

fitus Deciuseum Rheginorum medicis diffideret, medicumquen. . . . . .

dam ex vrbe Meſſana accerfuit,qui iam pridem Rhegio Mégană *

migrauerat. aeprºi: Rhegiuns nè effet, obsturum erat. Hic
Detio perfuaſit » fi liberarieo doloresquamprimàm vellet, vt

medicamentis calidioribus vteretur, ſtatimq; impoſito eiuſmodi

collyriº,quodadurendi, ac depafcendi vim báberet, eum dolorer

tantiſpertolerare iuſſit, quoadipferediffèt. Interim ciam in орі

dum Meſſanam nauigauit. At Decius cum dolorem diàJuſtiauif.

fet fande" dituto collyrieduminibus ſe est orbatum reperit.ivée

multà post Fabricius adheereſtituenda mifus à Romaniser ur.

bem Rheginis, qui adhue ſupererant, ieddidit;&- milites defestio

mis austores Romam miſit , qui in medio foro virgis cºji č sа

Pite truncati ſunt ſepultura quoq; cadaueribus denegatá, Decius

zerº ºrbatus luminibus cum arstiſſima custodia teneretur manus

fºi ºrtalit · Così Appiano, il qual raccontò molti accidenti

di quel fatto con maggiorauuedutezza ditutti in oltre de

tieremo noi creder più tosto.gr. . . . . . . ”

;..“:#"º******$. La qual dimanda, al parere di Liuio, fii Liuio nota.

fcambiata con quella fatta fimilmente nello felfo modo da o per lo ri

Latinia Romanisi cui Pretore Lucio Annio seríao neiខ្លះ ： :
blico lor confèglio parlò del lor militare nei Romano ester-醬

cito nella ſtella maniera, che farebbe ancoriconuenuto par- Pittore,

A* , ,

§ಣ್ಣ೦೦ಲ್ಲಿಲ್ಲtadel.icióijiā."
& di Fabiº Pittore. Si focialis illis exercitus: eſt (dicega de ... . . .

Romani il Setiao) quo adiunfo d“plicent vires faas , дикт ( - - -

- v að E e e e e Cerhere
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' ' ; fërnere ab fe confules,bellis proprijsponendisfumendifą; nolint:

: :': car non omnia squantur? cur non alter ab Látinis conjuldatur

. . . Mbi pars virium ibi & imperij pars est. Dituttiglialtri popo.

: : : : li d'iralia,benche confederatico'Romani, non hauerebberp

potuto parlare à queſto modo, fuorche i fudetti Latini, & i

Capuaní foli.Mà il trattar di queſto.crc. . .

Liuio illu: :Atar. 69 i elin. 21. Laonde il confole Varrone apprestolo
strato. ftefio autore nel lib.23.dopolarosta à Canne parlò inqueſta

guiſa à gli ambaſciadori Capuani. Keniat in mentem, vt tre

pidos quondam maiores vestrosintrà mania conpulſos, nec Sam

nitem modò boſieni, fed etiam Sidicinum pauentes (egualmente,

. forfe,gli amici,che gl’inimici; è pure aliude ad auuenimenti

Liuio am hora ignoti 3 à più toſto, come fuole, parlande in perſonas

biguamen- altrui,altera i fatti,non prendendo molta cura del vero¿) re

" "º"º ceptosin fidem, apud Saticulam defenderimus. Siche Silia.grc.g

A car:695, lin;? 2. Che gli Aurunci, inceſi per la comunu

gēte Aurunca,derti per altro nome Mufoni nello ſteffo ſigni

ficato, foſiero ſtati vinti in guerra altra volta molto prious

dal Romane confole Publio Seruilio fin dall'anno 258, di

Roma, fi è notato à dietronel ragionamento del campo Fa

lernoidi autorità di Dionigi Halicarnafeosi quali non all'ho

ra,mà nel tempo raccontatođa Liuio clier venuti in potestà

de'Romani,almen per quella lor parte;ch'era di quà del fiu

me Liri,par ragioneuole alfaisnon effendone itato detto oul

la dal medefimo Dionigis nè in lai, nè in altri leggendolene

per lofpatio de feguentianni 155. inditio veruno . Mà nel

reſto filegge nelle Tauole Capitoline,che il fudetto conſole

Torquato nello ſtestofuo terzo confolato trionfò de’Latini,

de Campani,de'Sidicini,& degli Aurunci.

T.MÀNLIVS L.F.A.N.IMPERIOSS.TORQVA T.A.CDXIII

COSS. III. DE LATINEIS CAMPANEIS ‘SliD1CINEIS

: A V RVNCEIS : . XV. : a.K.: , .. IVNIAS

. Talche conuiensche nelloftesto tempo foſſe anche ſeguita la

prima volta la deditione di Teano , quando i ſuoi Sidicini

non haueano ancorruinata Aurunca; delche non faprei,fe »

Liute nota. Liuio hebbe notitia,ben veggendo,che il tacque. Scorgendo

to & perał-perciò i Romani,guia toties iam Sidicini(pervlar nondimeno

tro ilustra ie fue paròle)aut ipſi mouerant bellum (contro degli Aurunci)
$Q, ant mouentibus (che furono i Latini) auxilium tulerant : aut

санfй
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eaufa armorum fuerant (fra Sanniti, & fra Capuani, onde era

feguita la guerra con effi Romani) omni ope annixi funt, vt

maximum ea tempestate imperatorem M. Valerium Coruum

quartum facerent; il quale nel medefimo anno fudetto eſpu

gnò Cales.Per la deſcritta maniera &c.

A car.7o6.lin. 28. poi diffe nel lib. 26 in perfona di Marco

Acilio Regolo.Per Senatum agi de Campanis,qui ciues Komani

funtiniuſu populi, non videopoffe. Et di nuouo nel lib.31.che

fi recherà hor hora,ở t, , , , , * * |

A car.7 je lini3s. Benché Liuio à dire ilvero,con molta.

incoltanza ci efpoſe quelche valeua, il commetterfi alla fede

de' Romani , trattando appanto della prima deditione de'
Capuani,allicui ambáſciadori,vuole,che il confole Terentiọ to. .

Varrone haueffe detto, che receptos in fiden gli hauean difest

contro i Sanniti.Mà nel lib.8introdutſe i Legati di effi San

nitiàfar con altre la feguentedimanda nel Senato Romano:

Liuio đi.

fcorde da

ſe ſtefſo.

Liuio nota

to,& per al

tro illustrą

--

-- 3 --

che aduerfur sidicinos fumerentarma faos ſemper hoſtes, populi » . . . .

Romani wanquàm amicos;qui nec, vt Samnitetinpace amicitiä;

nec, vt Campani, auxilium in bello petiſſent; nec in fide populi ·

Romani(cioè,come io interpreto,nella lor guifa)nec in ditione

(nella maniera de'Capuani) effent . Certamente il Romano

confole Acilio Glabrionē appreſſo lo ftesto autore nel lib.

36 hauendo riceuuto il publics decreto degli Etoli perma

no delloro ambaſciador:FánsáfèJudą; omnia fidei populi Ro

mani permittere; il qualpoi gli hauea foggiunto, han in fer

mitutem, ſèd'infidem tuam, nºs stradimus, fecegliqueſta riſpo

sta: Nechereule magnoperenunt curo, quid AErolijatis ex more

Grecorum fistum efficenstant: dum ego more Romano imperiữ

id habeam in deditos modò decreto fuo,ante armisoistos.Talche

l'efferfi dati gli Etoli, i Sannití, i Capuani, & i Palepoletani

alla Romană fede, non få invia di Liuio in vn fol modo,
Mà veggiamo hora:&e. ::: toº ºs vi,... . . . . * .

, A car.7 11:lin.6. Benche il Gîtírifcönfirſto Procolo nella s

1:7 del tit 15.detlib.49. de'Digeſitči fcuopre, che equumfæ

dus fa quello,in cuínom fi aggiungeuala clauſola.Maiestatem

pºpuli Romani fomiter conferuanto. Le fueparole fon queſte.

Liber populus estis qui nullius alterius populi potestatifubieữus

est. item,f equo federein amicitiam venit, ſiue faderé compre

henfum eſt, vt is populus alterius populi maiestatém comiterboi

Ее е ее 2 feruet:

+

-

- *

tº : * · * * * *

r

Procolo

Giurifcơd

fultos & Gi

cerone ri

fcontrati,
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Valerio

'Jeruet:boc enim adikitur, vt intelligaturalterumpopulumfiske

*riorem effe:nom vt intelligaturralterum gian effe liherum, DiRiò

"Parlato anche hauea Cicerane nell'Oratione à fauore di

Cornelio Balbo in queito modo - Primùm, verbi genus bºe

conferuandi, quo magis in legibus , quàm in faderibuszti fele

mus; imperantis eſt, non precantis. Deinde, cum alterius populi

maieſtas conferuari iubetur, de altero filetur : certè ille populus

in ſuperiori conditione, cauſaq: ponitur, cuius maiestasfaderis

fanffione defenditur. Il Sigonio nel cap.1. del lib. 1. De antiu.

Italipensò che walelle quelche appreſſo Liuiónellib.38, finè

dolo malo.Offeruiſi.zrc. * . . . .: : : ; * , - , , ** , , ,

A car.712.lim. 22. (cioche per altro di Capua, affediata;&
Maff rifiu. Poffedura poi da quel Cartagineſe diffe ValerioMaſſimo

E2t0,

nel cap. 2. & nel cap 7. dellib,3, pocoattento à quelche in...»

Liuio n'hauea letto) effendo ſtata.erc. . . . . . . . . . ,

: Atar.7 12 lin 3: Et ellendoſi altre volte recato quelche à

Pauſania,& Polibio, & appreſſo Orofio ne diste Fabio Pirtore, aggiuns

Арpiano ger ben eonuiene,che Paulania nel lib, 6. notò, per ſeruirmi

::""/**" delle parole del faointerprete, che bello à Pyrrho, w raren
trati,

r'זי::יוו

tinis contra Romanos fafcepto, multe Italie eiuitates à Pyrrbo

alie, alie verò à Romanis ad vaſtitatem, čº ſolitudinem redaste

funt. Intereas Cauloniafuit(ne Brutii dallato delmạre Ionio)

à Campanis capta, & deleta, quorum maximè auxiliis Romani

nitebantur, De'quali loro così giọqeụoli aiuti, raccótati poi,

forfe, ad Hannibale da medefini Taxentini, che alparide!

Capuani,màper altra maniesa, ſeguaci; diueņnero delle stie

parti parlādo Appiano Aleſi nell'Historia della guerra Han

nibalica: ò pure egli intendendo piùvniuerſalmente de loro

aiuti in tutte l'altrēguerre de Romani, diffe, come ha il fuo

interprete,ch'egli,infesto negotio cuius califain Lucanos accitus

fuerat, ad Capuam reuerfus, tante vrbis,quam ad tot, tantafa;

res opportună Romanisfuiſſe morat,defenſione omniſtudioscuraq;

fnfºepta,Romanorum munimenta adortus eſt.Mà vedi &c.

:Rºbbiº lo- ‘‘A car.7 16.lin.4.Benche,fe attender vorremo l'accorta of

*** un feruarione di Polibio nel lib.9:hebbero quelle città à fofte
: * no-:

.: Li2.liv.

-

nere il maggior trauaglio dalla famesper la quale al finesag

giúrauiſi la diſperatione di nỏ hauer più alcun foccorſo, cõ

usqne farſila ſudetta deditione. Romanequidem legiones(co

sì fuona in Latinoilfuo dire) hºstilis equitatus metu prodire,

;" | - - - ad
, "; " >
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addimicationem non audebant, eædemque intra castra nihil qui i

quam metuentes,manebant,que certò compertum haberent,equi

tes, à quibus in acie collatis ſignis femper vincebitur, nihil iă fi

bt obfuturos.Per la qual cofa ne etio Hannibale potè difciór- Liuio illu

re l'atledio di Capua, nè portarui dentro nuouo foccorſo,黜終 cό
aduerfus quem(ancor Polibio foggiunge) reffos oculos tenere, { olibio ri

mè cogitantes quidem poterant.Et Liuio,che tutto ciò andò dif- ဖွံ့ႏွစ္တ

fimulando,per ogni modo non tacque nel lib. 26.ch'ella ob- -

fidebatur aeriusquam oppugnabaturhauendo poi introdotto

il Capuano Vibo Virio à dire à fuoi Senatori,come per vno

ingrandimento, che por le loro fortite eranoſtati i Romani , " ":
circa vallü,ac foffas ſæpe trucidati;&prope ad extremum castris W

exfuti : quelche in via di Polibio conuien accettarfi, che fù

molto vero: effendo intãto à'medefimi Romani ſtato celato,

nùm communicaffent confilia (ſi parla de'Capuani) cum aliqui- Cicerone ,

busfociorum Latini nominis municipiorum,& mùm ope eorumin da Liuio di

belloforent,co municipiorum adiuti; ilche con fermezza fù ne-ſcordºs

gato da Cicerone nella Orat. I, çontro Rullo, riferito non a

molto à dietro. Potrebbe anche diquà comprenderfi, che », , -

all'incontro per queſto modo ben hebbe grande agio quel:႔ႏိုင္လာ´

medefimo Cartagineſe , di poter effere aſcefo, quando ri-i: šio

tornò daTaranto l'vltima volta, nel colle del monte Tifata, difefo.

hora detto. Montamino ; & di hauerui piantari gli alloggia

mehti sù gli occhi de'Romani, ilche per altra maniera nel

ragionamento di quel monte fü da me à Silio negato. Et fi
nalmente di quà s’intenderebbe , che nè men fiù difficile à A“

uel capitano raccogliere infieme à fuo piacere tutte le bar

che del fiume Volturno, & dopo efferfene feruito, hauerle »

bruciate,come finotò altroue.Mà facendo ritorno à quelche

laſciai:per qual altra cagione.&c. i . - --

Acar.716.lin.17. Non douendo lafciar ben questo, che ne Liuioilla:

medefimi luoghi citati fi legge egualmente il nome di Ca-*",

pua perfe folosche con aggiunto.Capua prouincia:va

lendo lofteffa l'yn, che l'altro dire, come per teſtimonianza

del nedefimo Liuio nel lib. 28. fotto il nome della città di

Arimino Galliam appellabant. Mà facilmente auuerrà.&c.

A car.72o.lin:2o. Ben conueniua,che à quel tếpo foffe del,

tutto ceffato dalle menti de’ Romani, per lo accreſcimento

della loro Republicain yna Potenza fuaifurata, quell'antico

- - - timo:
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timore, ch'haueano hauuto di Cartagine, di Corinto , & di

Capua:città da effi riputate capaci dell'imperio del mondo,

per la qual cagione diſtruífero quelle prime due,& in queſta

- non laſciarono altracofa, che ne fitoi intieri edificijil fuo

- *1 -3

vano nome.Maiores vestri (diste lo ſteffo Cicerone al popo

lo Romano nella Orat. 2.cõtro Rullo) tres folum vrbes in ter

ris omnibus, Carthaginem, Corinthum,Capuam ſtatuerunt poſſe

imperij grauitatem,& nomen fuſtinere. Deleta Carthago eſt:Co

rinthi veſtigium vix relistum est.Et nella Orat. 1. Neque aliud

quidquam,nifi inane nomen Capue reliquerunt.Adunque giu

9istrone’s ſtamente non dubbitò il medeſimo Céſare, il qual deduites

Strabone,

& Pau[unia

uiuiirati.

Tacito illu.

ſtrato,

* *

-"

in Capua cosi numerofa coloniariſtorar anche,come affer

mano Strabone nel lib. 17; & Paufania nellib.z. quelle due »

altre : non da temerario ardire, mà della ſua magnanimità

afficurato.Et per quelche appartiene alla città noitra, temê

done affai meno il fuo nipote Auguſto, poi ci fè.grc.

A car.723.lin.34. primieramente nel lib. 15.degli Annali,

mentre racconta, che Nerone acriore in dies cupidine adigeba

tur, promiſcuas foenas frequentandi: non tamen Romæ incipere

fcenas aufus, Neapolim,quaſi Gracam vrbem, dilegit. Ergocon

trastum opidanorum vulgus,& quos è proximis colonijs, cº mu

nicipijs cius rei fama ciuerat, quiq; Cefarem per hºnorem,aue

varios vfus festantur, etiam# manipuli Theatrum Nea

politanum complent. Et đi nuouo nellib. 3. delle fudette His
ftorie.eớc. - " " -- • • • • * * * * * - .: :

A car.73o.lin. 31. Di affai chiaronome per lo fuo Com

pendio dell'Hiſtoria Ronana, che alquanto tronco cietur:

tauia rimafo, & dall'Imp. Tiberio effaltato ad honoreuoli

gradi,fù Velleio Patercolo, della cui gente da lui ſteſſo fap

piamol'inneſto nella famiglia Magia, & leggefinobil me

moria nell'antica Iſcrittidne, riferita dal Capaccio nel cap.

re. del lib. 1. dell'Hiſtoria Napoletana, la qual fi vede ap?

preſſo la Chiefa di S. Michele Ärcangelo alle falde del mon

te Tifara.Fathofo nell'arte del dire,in maniera che ne diuen

ne molto ricco, fù Eprio Marcello, imperando Nerone» &

aflai più nel tépo’dell'Imp. Vefpaſiano,benche hebbe humili

natali, come dall'Autor del libro de'Chiari Oratori, & da->

Tacito in più di vn luogo degli Annali, & delle Hiſtories

vien dimoſtrato. Nèhó dubbio,che della fuafteffa gente fù

: quella

|
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quella bambina,Epria Marcia, dicinella. D I S , Iſcritte ne

hoſtra piazza delli Giudici habbiamo in. M A N I B 2ntica | iu
vn picciolo, & ignobil marmola iſcrittio- E p R I A strata.

ne, che fiì nel ſuo lepolcro in queſtº mo. M A R C I A

do. Il nome di Caio Numitorio Callittrato, 4

huomo rariſſimo,benche hoggi fia del tut- V I X I T

to oſcuro.hebbe davn ſuo amico il ſeguen- : N N !3. VI: · · -

te nobiliffimo Elogio della ſua fomma-, PI E B VS VII •

bontà, & del ſuo alto fapare in vn marino, ch’è in alcune

priuare caſe nella Parochia di S.Marcello Maggiore, incon

路la chiefetta di S.Saluatore Minore,fiche qui non dee tra

afciarfi. Alle quali fi grandi, & fi - - ~ Ifcrittione

varie fue lodi ိ ಫಿಸಿºс. Nу м I то кто antica am

uiene del ម៉្លេះ Callistra- C AL L I S T R A T O biguamente
to,che fiorì ne’tếpi dell'Imp. Alef- « HOMINI illustrata.

fandro Seuero, di cui non fi fareb- s, o PT I M o . .

berpotute dir lodi più conuene- D O C T I S S 1 M O

uoli, nè maggiori. Et di quà miri QvíE E T V I R Ö

torna in mente il nome del Giurif- Ř A R I ss I мо

conſulto Cocceio Campano, che „,“:”,”:"

viffe imperando Seuero, & Anto- FL, A R I STV s V.C.

nino fuo figliuolo,mentouato ne Digeſti, & nelle Iſtitutio

ni dell'Imp. Giuſtiniano, & potrebbe attribuirſi à noi, fi per

cagion del ſuo cognome, come per trouarfi memoria della

gente Cocceia in vn Capuane mar-L. C O C C E I V S Iſcrittione

mo, ch’hò nella mia Villa di Cafa- C.L.M.L.PAPA 2ntica illu

Pullafcolpito di queſte parole. Mà fe L. VALERI9 . . strata.

uel Cocceio à noi non appartenga, NICEPHORO

ù certamentte Capuano quel Poitu

mio, da Suida appellato fºgãs, a wè MEDICO AMIC.

Kawése, il quale (yferò le parole del ſuo interprete) in Græcis

litteras poſt trigeſimũ ætatis annu est eruditus,earũ amorecaptus:

initio verò aurifaber fuit. Poſtquä verò femelhoc dostrinæ ftu
diñ, ac amoreŭ inuafft, Athenas abijt, zº illic in Græcorű diftipli- N.

mis eſt eruditus, & multarum, ac præclararum rerum notitia de

foratus adprofundã,longamq; feneĉiutem est progreſjus. Haùd

igitur abfurdum, ac indecorumfuit,hunc Poſiumium de fe ipίο

Proferre illa verba, que Heraelitus de fe ipſo dixit. Meipfum

inneni . Nè per efferfi condotto Poſtumio in Atene,perad

::: - i dottri
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, dottrinarfi negliftudii Qreci, per apprendergli più puri ne:

lor fonte, fi dee giudicare, che intanto le dottrine eran di |

Capua fuggite:doue Dione,come egli difua bocca afferma |

– appreſſo Sifilino nel lib,76:fcriuendo la ſua Hiſtoria, folea-- *

dimorare ; & Simmaco fi compiacque,di hauerci vna villa, |

* *

da lui allo ſpeſſo viſitata; & diefierci ſtate fondate copioſe

Labeone-º Biblioteche può trarfi argométo dal detto del Giuriſcõfulto |

::::::::" Labeose,riferito da Vipiano nella 1,5o del Tit.i. del lib.18.
fulto illu

strato, dc'Digeſti. Mà nó furono anche in Capua,come cõueniuain

nobil città metropoli (veggafi di ciò nel Tit. 3. del lib. 13.dei

Codice Teodofiano la legge n.t.) publici profeffori di lingua

Greca : Di yn di effi leggia- T I. C L A V D I O

mo nel Seggio de' Caualieri |（critiⓞ poing c - + : C O N I G R A M M A

polcro dalla fila moglie, che т і со G RА ЕС О

non conuien tacerfi nel qual C L A V D I A V E R A

luogo è parinente la printa - M A R I T O B E N -

delle tre,醬 - M E R E N T I FECIT : |

Greche, effendo la feconda » - |- י"ז.רי **

nella Villa,detta.La Torre de- ::器 * ,

gli Schiaui, nel fronte d'vna_s - '.' .. ' -- ... '.

ằrca di marmo; & laterza,Greca,& Latina, nella Villa, allai

vicina alla noſtra città verfo Oriente,detta. Il Fieº. . . .

і о тлі А м АР келл А. А є с по I Nн Nемесе і

1 o r a 1 or B A C C or : K A 1 Cm N N AoICI, GeoICIN

өт гАт НР , А в р і А N о с в со м о N

комм АгнNн уАтпе то N де к Аө є і А Рт САТо

X A I P I V S T + T I A E N E M E S -I

- - ATIs QvAM voyERATARAM

С є м No N. N V M I N A SANCTA COLENS

тр т фА I Nн с C A M M A R I V S P O SVIT

соом А " : , *

Nèmiècaduto dal penfiero, mà hồ riferbato a questo luo:

go Gneo Neuio, notiffimo, & antiçhiffimo Pocta ; la cui

ſuperbia Campana,ripreſa da Aulo Gellio nel c:24 del 1:1.ef

fendo livnico argomento,ch'egli fà noſtro,ci dichiara infie

me,che inoltri biafimi non van ſenzale noſtre lodi.

- - і і ғ і N в.
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