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DEL L A CAMPANIA

F E L I C E -

IDI CAM IL LO PELLEGRINO

- E I G L. D I A L E SS. -

Con tre Racconti di ciò che in eſſi ſi contiene,

POLIBIO nel lib. 3. reſo Latino. -

Ita natura comparatum eſt , vt ex toto multa precipiat animus

ad rerum particularium notitiam ; & viciſim multa

è partibus ad totius ſcientiam.

i 1.
Per Franceſco Sauio Stampatore a Corte Arciueſcopale i6; I.

-

CON L I C E IV Z A D P E R I O R 1.
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sPAOLINO veſcouo di Nola nell'Epifa.

à Seuero Sulpicio.

Cerne CORONATAM Domini ſuper atria CHRISTI

Stare CRVCEM,duro ſpondentem celſa labori

Premia. Tolle CRVCEM, ſi vis auferre CORONAM
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AL L A ILLV STRISSIMA

ET A D 1 o ET AL LI NosTRI RE

SE M PRE FED E L Iss IMA

CITTA DI CAPVA
M I A P A T R I A.

C AAA I L LO PELL EGR I NO.

E ORGO a generoſi Tuoi fi

gliuoli, & miei Signori, 8

7) Fratelli , Nobiliſſima Pa

NAi tria, & Madre mia, in que

Si, ſto APPARATO, che al

- ieri il Tuo immortal nome io

conſacro, gioconda lettione de vari ſtati, 8

de molti pregi della noſtra CAMPANIA

FE LICE, di cui già foſti per lungo tempo

degniſſimo capo; & di quà gl'inuito, è con

templar per ſe ſteſſi l'intiera antica maeſtà

Tua, sè à me per alcun ſiniſtro caſo foſſe vie
tatO»



tato, di poterla nel reſto de'miei Diſcorſi

eſpreſſamente rappreſentare. I paſſati molti

eſſempi delle ſcambieuoli felicità, 8 infeli

cità Tue, che poſſono farti ſperare,ò temere

nuOua fortuna potranno inſieme dimoſtrarti,

che per le pregiatiſſime doti di queſto Tuoſi

to non deuerai del tutto mancargiamai;dalle

quali sè non ſi ſcompagni la virtù detuoi cit

tadini, potrai anche diuenir più bella,di quel

che hora ſei, con accreſcimento della gloria

di DIO, del ſeruitio del noſtro RE CATTO

LICO, & della Tua chiara fama. Non altra

coſa al mondo così auidamente io bramo, &

Tu, &Noi tutti,ciaſcun per la ſua maniera ,

non deueremo rendervano queſto, così lode

uol noſtro deſiderio comune.Creſci adunque

à nuoui,& pienihonori:nè poi ſcema ſi vegga

più mai quella,che con teneriſſimo affetto da

me ſi ſoſpira intiera felicità Tua; della quale,

non per ſuperbo, ma per magnanimo hone

ſto diletto della Tua grandezza, vorrei ha

uerti inuaghita, più di quelche ne ſei, con.

queſto qualdeeperla Tua dignità Teco vſar

ſi,breue, & non humil dire: riputandomi io

nel reſto, eſſer di tutti vltimo,& humiliſſimo

Tuo cittadino.



AL cvNI BR EvI E Lo G11

DELLA CITTA DI CAPVA

Che m'han detti d'ogni ſuo tempo molti grauiſſimi,

Greci,o Latini Autori. -

ºggi
D E' TEMPI PRIMA DELLA SV A

A M I CITIA C O'R O MANI

STRABONE nel lib.5. reſo Latino. - ,

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

quaſi caput eſſet, ea de eanſa CAPPAM nuncuparunt. -

LVCIO FLORO nel cap. 16.del lib. I. , º º

Vrbes ad mare, Formia, Cuma,Puteoli, Neapolis, Herculaneum,Pom

peii,o ipfa caput vrbium CAPPA. .

AVSONIO nel Catalogo delle nobili città del mondo.

Nec CAPVAM pelago, cultuq; penuq; potentem, , ,
-

- Delitiis, opibus, famaque priore ſilebo. . .

VELLEIO nel lib. 1. , 3 o

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

LIVIO nel lib.7. - - -

Samnites Sidicinisiniuſta arma,quia viribus plus poterant, rum intu

liſent,coatti inopes ad opulentiori auxilium confugere,CAMPANPS

ſeſe coniungunt. Ee appreſſo. -Samnites; omiſſis Sidicinis,

ipſam arcem finitimorum, CAMPANOS adorti. Et appreſſo.

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

delere vrbempuleberrimam,aut ipſi poſſiderevolunt. Etappreſſo.

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

preterquàm Romanis cedentes. . Et appreſſo. Magne parti

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

vberrimus ager, marilue propinquus, ad varietates annona horreum

Populi Romani fore videbatur. Et appreſſo. Ille prapotens

epibus(CA MPANVS)populus, -

- -

De
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D E TEMPI DELLA SVA A M I c ITIA
CO' R O MA N I,

-

POLIBIO nel lib.3 reſo Latino. .

In mediis autem campis ſita CAPVA eſt, eiuitas, qua omnes alias

quondam felicitate ſuperabat.

VELLEIO nel lib. I.

Aix crediderim, tàm maturè (CAPVAM), tantam vrbem, creuiſe,

floruiſſe.

SVIDA nella voce.Karva.

CAPVA,nomen vrbis maxime.

CICERONE nella Orat. 2.contro Rullo,

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

rinthum, CAPPAM, ſtatuerunt, imperii grauitatem, ac nomen poſſe

ſuſtinere. Et appreſſo. CAMPANI ſemper ſuperbi boni

sate agrorum,6 fruttuum magnitudine,vrbis ſalubritate, deſcriptio

ne, pulchritudine.
-

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

Ipſa caput vrbium CAPVA, quondam inter tres maximas, Romam;

Carthaginemque numerata. Et nel cap. 18. del lib. 2- Nu

mantia,quantùm Carthaginis,CAPVA E,Corinthi,opibus inferior,ita

virtutis nomine, ci honore par omnibus.

LIVIO nel lib.7. -
-

CAPVAinſtrumentum omnium voluptatum. Et appreſſo.

CAMPANI agrum Italia vberrimum,dignam agro vrbem haberene,

PAVSANIA nel lib.6.reſo Latino.

CAMPANORVM maximè auxilius Romani (in bello Tarentine)

nitebantur.
- - -

APPIANO ALESS.nella Guerra di Hannibale,reſo Latino.

Annibal infetto negotio, cuius cauſa in Lucanos accitus fuerat, ad CA

PVAM reuerſus, tante vrbis (quam ad tot,tantaſque res opportunami

Romanis fu ffè norat) defenſione onni ſtudio, curague ſuſcepta, Roma

norum munmenta adortus eſt.

DEL TEMPO QVANDO FV SOGGIOGATA -

- lDA'ROMANI.

- -
-

º

POLIBIO appreſſo Ateneo nel lib.12.reſo Latino.

Polybius lib.X. ſcribit, CAMPANoS, qui in Italia Campania ſunt,

ob agri boni:a:cm tantum epum congeſſiſe,vt voluptati,ſumptuoſoque

luxui
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luxui ſedederint. Eam ſcilicetopulentiam, 6 felicitatem cum tempe

ranterferre non poſſent, Annibalem acciuerunt.

PLVTARCO nella Vita di Fabio Maſſimo,reſo Latino,

Ad Annibalem plurime,e maxime gentes vltrò defecerunt:tùm cuius

plurimum ſecundum Romam pollebant opes, CAPVAM ſuarum feci:

partium.

SVIDA nella voce. Kurva reſo Latino.

CAPVA,nomen vrbis maxime. Hacautem clim ad Carthagimienſes

defecifſet, ſua autoritate alias etiam vrbes ſecum trazit.

HORATIO nell'Ode 16 dell'Epodo.

so Suis & ipſa Roma viribus ruit,

» .2uam neq; finitimi valuerunt perdere Marſi,

sº Minacis aut Etruſci Porſena manus,

9 AEmula mec virtus CAPVAE.

AVSONIO nel Catalogo delle città nobili del naondo.

- -.2ua freta ſecundis

5- Neſciuit.ſeruare modum.Nunc ſubdita Roma,

-y AEmula nunc- -

CICERONE nell'Orat. 2, contro Rullo,

Tune contra hanc Romam, communempatriam omnium noſtrum, illa

altera Roma queretur.

LIVIO nel lib, 23.

Inde CAPVAM(Annibal)flettititer,luxuriantem longa felicitate,at

que indulgentia fortuna. Etappreſſo. Carthaginem venerat

Mago, d fratre (Annibale) miſſus. Is, cum ei Senatus datus eſſet,res

geſtas in Italia è fratre expoſuit: CAPVAM,quòd caput non Campa

nie modò, ſedpoſt afflittam rem Romanam Cannenſi pugna Italia ſit,

Annibali ſe tradidiſſe. Et nel lib. 25. Nè Tarenti quidem

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

Annibal) equare ſit ſolitus, deſertam, indefenſamdue populo Romano

tradat. Et appreſſo. Conſules à Beneuento in Camparum

agrum legiones ducunt, ad CAPVAM oppugnandam:nobil m ſe conſu

latum, tàm opulenta vrbis excidio ratifatturos. Et nel lib 26.

Eatùm cura(CAPVAE expugnande)maximè intentos habebat Ro

manos,non tam ob iram,que in nullam vnquàn ciuitatem iuſtior fuit:

quàm quòd vrbs tàm nobilis, ac potens, ſicut defeitione ſia tra cerat

aliquot populos, ità recepta, inclinatura rurſus animos videbatur, ad

veteris imperii reſpectum.

b SILIO
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SILIO ITALICO nel lib. I 2.

32 –quorum tim Virius,alte

» . Immitis duttor CAPVAE, primordia pandit. . .

Et nel lib, 16. - - ,

, Siccinè te,vt nuper CAPVA eſt accitus ah alta

, Fuluius, equoreis Liby e reuocabimus oris?

Et nel lib. 17.

, Hinc varia ante oculos facies,natat equore toto

39 Arma intergaleaſq; virum,criſtaſq; rubentes

so Florentis CAPVAE & gaza

Et appreſſo. - - -

23 Ecce manus que te pulſantem belliger Appi

55 Maemia ſublimis CAPVAE de culmine muri

Excelſo fuſa moribundum protulit haſta.

SIDONIO nel Carme 5.

3 o –Non ſic Barcb.eus opimam

3b Annibal ad CAPVAM perijt–

CICERONE nella Orat. I contro Rullo,

Punico bello,quidquid potuit CAPVA, potuit ipſa perſeſe.

APPIANO ALESS. nella Guerra Annibalica,reſo 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.26. -

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

lendam cenſentibus vrbem, preualidam, propinquam, inimicam.

Et appreſſo. Non ſeuitum incendijs, ruiniſa; in teſta innoxia,

muroſpue, & cum emolumento quaſita etiam apud ſocios lenitatis ſpe

cies,incolumitate vrbis nobiliſſime, opulentiſſimeq; cuius ruinis omnis

Campania, omnes, qui Campaniam circa accolunt populi ingenuiſſent.

C1CERONE nella Orat.2, contro Rullo.

99

CAPVAM colonia deducetur,vrbem ampliſſimam, atque ornatiſſimà.

Et appreſſo. Poſt 2 Fuluium, 2 Fabium Coſſ quibus conſuli

bus CAPVA deuida, atque capta eſt, nihil eſt in ea vrbe contrabanc

Rempublicam, non dico factum, ſed omnimò excogitatum. Etap

preſſo. Omnibus domeſticis,externiſq; bellis CAPVA, non modò

non obfait, ſed opportuniſimam ſe nobis prabunt, ci ad bellum inſtru

- endum,
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endum,3 ad exercitus ormandos,cº tettis,ac ſedibus ſuis recipie :dos.

Et appreſſo. Crudelitatis infamiam (Romani) effugerunt, quod

vrbem(CAPVAM),ex Italia pulcherrimam,non ſuſtulerunt. Et

appreſſo. Romam in montibus poſitam,o comuallibus, canaculis

ſublatam, atq, ſuſpenſam,non optimis viis, anguſtiſſimisſimitis, fre

ſua CAPVA, planiſſimo in loco explicata, ac pre illis ſemitis irride

bunt, atq; contemnent. Et nell'Orat.3. Atgut ei generi bo

minum, mihi credite, Campanus ager, 2 praclarailla CAPVA frua

ttgr. Et nella Orat. è fauore di Publio Seſtio. Ven t cum

exercitu CAPVAM,quam vrbem propter plurimas belli opportunita'

tes ab illa impia, di ſcelerata manu attentari, ſuſpicabamur.

DE TEMPI MENTRE FV COLONIA

DE ROMANI.

FRONTINO nel libro delle Colonie.

CAPVA, muro dutta colonia Iulia Felix. I uſu Imp. Caſaris à XX

viris eſt deducta. - r .

CICERONE nella Orat.a fauore di Publio Seſtio.

.2ua de cauſa, 3 tim conuentu ille CAPVAE, qui propter ſalutem

illius vrbis conſulatu conſeruatam meo,me vnum patronum adoptauit,

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

homines,nomine commutato, coloni,decurioneſque fortiſſimi, atq; optimi

viri, beneficium P. Sexti, teſtimonio declarant. Et nella Orat,

contro Lucio Piſone. Erant illi(Gabinio)compti capilli,cº ma

dentes cincinnorum fimbric, 3 fluentes,ceruſata que bucce,digna CA

PVA, ſedilla vetere;nam hace quidem,que nunc eſt, ſplendidiſſimorum

hominum, fortiſſimorum vrrorum,optimorum ciuium mihi amiciſſimo

rum multitudine redundat. Et nella Filippica 2. Caſilinum

coloniam deduxiſti,quò erat paucisannisante dedućta,vt vexillum vi

deres, d aratrum circumduceres; cuius quidem vomereportam CA

PVAE penè perſtrinxiſti,vi florentis colonia territorium minueretur.

Et nella Filippica 12. i" veſtrum conſilium hoc

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

ues iudicauit, eiecit, excluſit. Illi, illi, inquam,vrbi fortiſſime conanti,è

manibus eſt ereptus Antonius. -

VIRGILIO nel lib.2 della Georgica.

mº Talem dimes arat CAPVA, & vicina Veſeuo

» Nola iugo,6 vacuis Clanius non acquus Acerris,
- .

- -

b 2 post
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POMPONIO MELA nel cap 2 dei no. 2. . .

i" Italia)procul d mari babitantur,opulentiſſime ſunt: adſi

niſtram Patauium,Mutina, Bononia:ad dextram CAPVA a Tuſcis, 3.

Roma,quondam à paſtoribus condita. - -

STRABONE nel lib,5. reſo Latino,

At vero in (Campania) mediterraneis eſt CAPVA, re vera id, quod

nomine eiusſignificaturireliquas enim ſi ei compares,opida ſunt excepto

Theano Sidicino, qu e vrbs et magni nominis. Et appreſſo. Nunc

rebus(CAMPANI)vitur proſperis,colètes concordia ci vicinis,ciut

zatiſl; ſue vetuſtam dignitatem,amplitudinem q; & virtutem tuentur.

VELLEIO nel lib, 1.

Vix crediderim,tam maturè(CAPVAM),tantam vrbem,creuiſſe; flo

ruiſe, concidiſſè, reſurrexiſſe. Et nel lib, 2. Specioſum per id

tempus adietium ſupplementum CAMPANAE colonie.

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

Et quò alacrior redderetur exercitus, poſt propoſita vittoria premia,

preter alia donatiua promiſe ſunt eis colonie XVIII.Italicarum vr

bium,tàm opibus,quàmagri bonitate,ac edificiorum pulchritudinepra- -

sellentium. Inter has eminebant,CAPVA,Rhegium, Wenuſia, Beneuen

tum,Nuceria,Ariminum,Vibona. - -

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

s, -Athic magne trattus imitantia Rome,

09 .2ue CAPTS aduettis compleuit mania Teucrisi

PAVSANIA nel lib.5 reſo Latino. -

Eac ego, non auribus, ſed ipſis acceptaoculis ſcribo, Elephanti caluan

conſpicatus in Diane, quod templum in Campania mobile, a CAPVA,

que regionis totius caput eſt,abeſtſtadia fermè triginta.

COLVMELLA nel lib.1e. dell'Agricoltura.

» Pinguis item CAPVA,e Caudinis faucibus herti.

DE TEMPI DALLA DECLINATIONE

DELL'IMPERIO DE ROMANI

PRVDENTIO nella Paſſione di S.Hippolito,

s; Concurrit Samnis atrox, habitator & alte

2, CAMPANVS CAPVAE, iamq; Nolanus adeſt

S.ATANAGIO nell'Epiſt. Ad Solitarios.

Miſſis enim a Santo Concilio (Sardicenſi) in legationem Epiſcopis,

Vincentio CAPVAE, qua Metropolis eſt Campania, d Euphrate

Agrippina,que eſi Metropolis ſuperioris Gallia,

- S.PAO
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S.PAOLINO NOLANO nel Nat.3 di S.Felice.

, Et quà bis termas Campania lata per vrbes

, Ceò propriis gaudet feſtis. 2aos manibus amplis -

Diues habet CAPVA, & quos pulchra Neapolis

PAOLO DIACONO nel lib.2 dell'Hiſtoria de'Longobardi

septima prouincia (Italia) ab vrbe Roma vſq; ad Siler, Lucania flu

nium, producitur; in qua opulentiſſime vrbes,CAPVA, Neapolis, 6.

Salernus,coſtituta ſunt. Et nel lib.5.dell'Aggiunta ad Eutropio,

Relitta vrbe, per Campaniam ſeſe Vandali, Mauriq; effundentes,cur

tta ferro, flammiſq; conſumunt: quidquid ſupereſſe poteſt,diripiunt;

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

uant, predantur.

COSTANTINO PORFIROGENITO , reſo Latino

nel cap.27. De Adm.Imp.

cAPVAverò erat vrbs ingens, captaq; eſt à Vandalis, ſiue Afris, &

vaſtata,

9,

DE TE M PI DE svoI CONTI

L ONG O BARD I.

LA ISCRITTIONE del Sepolcro diAutchar, ſuo Veſcouo.

, Antiſtes populi, multa virtute potentis,

Lucendus cuntiis,hac tumulatur humo.&ce

HERCHEMPERTO nel Num-15.

Eodem quoq, tempore Landulphus CAPVAE preerat Gaſtaldus, vir

quippè ad bella promptiſſimus. Et nel Num. 24. Conſilio

inierunt (Landulphus Epiſcopus, & Landonulphus) vt deſerta an

guſti montis (Trifliſci) cohabitatione ad plana, i preclara campeſtria

deſcenderent adcommanendum.Non ſumus inquiunt,caprearum ouile,

vt in ſaxorum cauernis tueamur. Ad humilia deniq; deſcendamus,vt

altos nos, & inhumiles circumſpicientibus prebeamus. Et nel

Num. 25° Duo predittiviri caperunt edificare murum iuxta

ontem, qui vulgo Caſelinum dicitur. 2uorum opera, vt perſpexit

Zando(CAPVAE Comes),illico abitacmirificè perfecitadificandam

vrbem. . . . .

L'IGNOTO MONACO CASINESE nel Num. 16.

Inter bactempora intrà CAPFANITES filij Landolphi Gaſtaldei:

boe eſt Lando Comes,Landolphus Epiſcopus,Pando Marepahis. Pando

nolphus Gaſtaldeus, huius patrie inſignes habebantur..guodam tam

dem reperto conſilio, ad Caſolini pontem conſtruuntana"
9.

-

-
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ludoſecundam vocitabant Romam. guagloria ſperabatur erigi,dare

men indicat iſtud. - -

LA ISCRITTIONE, che fù già nella ſua Porta, all'hor

detta. Aurea. -

, 2ue primim ſenio marcebat tempore longº -

sº cernitur en amplis conſurgere manibus vrbem,

, Illa Senatorum pollebat fulta cateruis: º -

5, Nomine ſedCAPVA vocitatur & iſta ſecunda.

REGINONE nel lib.2. - -

Imperator (Ludouicus,Lotharij filius) in Campaniam,6 Lucaniam,

ad ciuitates, que defecerant, copias tranſponiti quas abſque difficultate

in deditionem recepit,excepta CAPVi" quadrato lapide erat

conſtructa,audaciam repugnandi ciuibus prebuit. - - - - - -

-
D E TEMPI D E SV O I PRENCIPI

- - - - L ON GO BAR DI.

COSTANTINO PORFIROGENITO, reſo Latino

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

Prima verò vrbs antiqua,º magna erat CAPVA, ſecunda Neapolis,

tertia Beneuentum,quarta Caieta, quinta Amalphe.

LEONE HOSTIENSE nel cap.52.del lib.2.

Abbas (Ioannes) capit monere fratres, vt relitto Teano, CAPVAM

habitaturi ſecum pariter pergerent:qua videlicet ciuitas,a circumpo

ſitarum ciuitatum primaria eſſet , 3 in ipſa domini eiuſdem patrie

Principes habitarent.

L'ANONIMO SALERNITANO nel Carme à Pan

dolfo,detto Capodiferro ſuo Prencipe, 8 Prencipe

di Beneuento,8 di Salerno. . .

sº Aurea nam CAPVA ſine Principe deſiiteſſe: - - - - -

ro Ticinum geminum,eheà,viduata manes. s -

LVITPRANDO TICINESE nella Legatione all'Imp.
-

Niceforo, 2. vai , º a... -

His expletis,ventum eſt ad nobiliſſimos Principes, CApraNVM &

Beneuentanum, quos ipſe (Imp. Nicephorus ſeruos nominat, ci ob

quos inteſtinus ipſum agitat dolor. 1 -

GOFFREDO MALATERRA nel cap.6.del lib:1, v. ,

Audientes itaque (Nortmanni,qui è Gallia in Italiamaduenerant)

inter duos famoſiſſimos Principes, CAPVANVM videlicet, e Saler

nitanum, quibuſdam còtrouerſiis inſurgentibus,inimicitias efferbuiſſe,

--
cauſa
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cauſa militariter aliquid lucrandi, quia viciniorem via qua veniebant,

viaminuenerunt,CAPVANO ſeſe obtulerunt.

GVGLIELMO PVGLIESE nel lib. 1.

-Sicſe, facfo munimine,tuidam,

Qui Princeps CAPVANVS erat, coniungere gaudent.

Principibus Lati; prior,atq; potentior ipſe

Tuncerat

D E TE M PI D E SV O I PRENCIPI

N O R MA NN I .

ROBERTO 2. ſuo Prencipe ne'riuerſi de'ſigilli pendenti,

CAPVA ſpecioſa. - -

ALESSANDRO TELESINO nel Num.66.del lib.2. -

Poſt tertium verò diem ſummo mane (Rex Rogerius) ſecedens, CA

PVA.M, illuſtriſſimam vrbem,ciuibus eius, cunitiſque Terra Laboris

Magnatibus ſeſe dedentibus, recepit.2ua videlicet Metropolis exiſtès,

il reo,vt ab antiquis traditur, tale ſortita eſt vocabulum,vel quia ca

put Campania eſt, vel quia campi planicielonga,lataque giratur, ſei,vt

quibuſdam videtur, a Capy conditoreſuo,CAPVA dicitur. Eſt quidem

ampliori ſitu capaciſſima, manibus, turribuſque in circuitu munitſi

ma; cuius quoque muralem ambitum Volturnum flumen medium pre

terfluit; intrà cuius fluenta plurima in aquis ſupernatantia molendina,

funibus cannabineisinnera, conſiſtunt. Pons quoque mira magnitudi

mis,miroque opere conſtrutius in ipſo amme extat fundatus, qui intran

tibus,e exeuntibus meatum prebens, ab vna parte vrbe,ab alia verò

burgo,valde prolixo,obuiatur.Sed & Cerere,cº Baccho, carniſq; edu

lio, nec non diuerſis commercigs ciuitas vberrima, populoſo mihilomi

nus frequentatur acceſſi,e quod maius eſt, Principali conſtat dignitate

precellens.

HVGONE FALCANDO nell'Hiſtoria delle calamità

del Regno di Sicilia,

Idem (Rex Guilielmus) Symoni Principatum Tarenti contrà patris

(Regis Rogeri) teſtamentum abſtulerati dicens, patrem in multiser

raſſe ſpuriorum amore deceptum: Ducatum enim Apuliae, Tarentique,

& CAPVAE Principatum legitimistantùm filiis debere concedi ad

Comitatus autem, aliaſaue Regni dignitates, non indignum eſe,liberos

etiam naturales admitti.

;

DE
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D E' TEMPI D E' N O STRI RE

FIN AL SECOLO PRESENTE.

BENIAMINO TVDELENSE nell'Itinerario, di He

breo reſo Latino.

Roma profettus, CAPVAM duorum dierum itinere veni, magnam

ſ" a Capy Rege, vt ferunt, conditam:pulchram vrbem,impre

andis tamen aquis,ideoq; inſalubrem pueris maximè.

FEDERICO 2.Imp.nel Tit.8o, del lib.1. delle Coſtitu

tioni del Regno.

In locis demanii noſtri obiq; per Regnum Iudices non plures tribus,

& Aotarios ſex volumus ordinari: ciuitatibus Neapolis, Salerni, 3

CAPVAE exceptis, in quibus quinque Iudices, & otto Notarios eſſe

volumus ſtatuendos, Et nel Tit.95. In ciuitatibus ſingulis

vnum tantummodo Baiulum, 3 Iudicem vnum, qui cauſarum cogni

tionibus praſint,per Magiſtrum Camerarium,6 tres Iudiccs,qui geſta

conficiant, per noſtram Excellentiam volumus ordinari, ciuitatibus

Neapolis, Meſſana, º CAPVAEtantùm exceptis; in quibus propter

câtratuum multitudine quinque Iudices,d otto Notarii creabuntur.

LVCA DI PENNA ſopra la legge 4 del Tit.4o. del

lib.11.del Codice dell'Imp.Giuſtiniano.

In portaciuitatis CAPVAE, vbi appoſita ſtatua Frederici Imp; ſul

qua ſculpti erant,cº ſunt hi verſus. -

3- Ceſaris imperio Regni cuſtodia fio:

2- .2uàm miſeros facio, quos variare ſcio.

Item ſubeadem ſtatua, hine, & indeimagineserant duorum Iudicum.

ſuprà vnius caput eſt boc Carmen. -

99 Intrent ſecuri,qui quarunt viuere puri,

ſuprà caput alterius eſt.

99 Infidus excludi timeat,vel carcere trudi.

IL RE CARLO 2.ne'Capitoli del Regno.

Prò littera Capitanei (ſoluatur) vncia vna:exceptis ciuitatibus Nea

polis,CAPVAE,Aquile, 6 Barlette,vncie due.

BARTOLOMEO FATIO nel lib,2.della ſua Hiſtoria,

CAPVA, vrbs peruetuſta, agri fertilitate, 6 ſitu nulli Campanarume

ſecunda. Haneab Occidente Volturnus amnis, altus, atq; prerapidus

alluit:duabus egregiioperis è ſaxo quadrato Turribus ponte iuntusiah

Oriente, quaferè parte ad Neapolim ſpettat,manu, atqi opere munità.

Et nel lib. 4. Ranaldun Aquinatem Meſſanam ad Alfonſum

-

(Regem)
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(Regem)quamprimùm mittunt,qui moneat,vti ad paratà ſibifortuni

eteroptati Regni poſſeſſionè aduolet.CAPVAM,opulentà vrbé(perma

gni haud dubiè momenti ad totii Regni vindicandi)in ſua manu eſſè.

IL RE ALFONSO I. nel Priuilegio della viniuerſal

franchigia de' ſuoi cittadini per tutto il Regno.

Nos verò attendentes, vt fama preconia diuulgat, ſincera fidelitatis

conſtatiam Vniuerſitatis, º hominum praeditorum,tàm ergà clara me

morie Dominam Reginam IOANNAM II, moſtram matrem reue

rendam,6 omnes alios Sicilia REGES,illuſtres predeceſſores noſtros,

quàmergà nos,affettu, 3 opere euidentibus laudabiliter, o meritorie

comprobatam, z9 oſtenſam; & ſignanter tempore, quo propter ſucceſi

ſum obliqua fortuna,e conflittum belli,nobis datum,in quo captifui

mus, noſter ſtatus proſtratus iacebat. Quorum CAPVANORVM in

concuſſa fidelitas, e firmiſſima conſtantia ſtatui noſtro, ci reipu

blite, ad Regni augmentum, 6 quietem publicè, & notoriè dignoſci

tur reſultaſſe. Et appreſſo. Conſiderato, quòd ipſa ciuitas

attendens, quòd per mortem quondam Regine IOANNAE, matris

noſtra reuerende,dominium & corona buius Regni ad NOS, tanquàm

ipſius quondam Regine filium, qui eam dudùm oppreſſam à ſui hoſtis

innaſione liberauimus,iure potiori ſpettabatante alias ciuitates primò

noſtrum nomen,propter plurimamproditorum,6 Tyrannorum Regni

prauitatem in hoc Regno tunc velatum, intrepidè inuocauit. Et

appreſſo. Et in noſtro delettabiliter reuoluentes animo ſince

ram animorum promptitudinem,6 conſtantiam,quam Vniuerſitas,cº

homines preditti,tàm inprimo reducendo ſe ad eundem noſtrum domi

mium, cuius reduttionem fatemur cauſam fuiſſe noſtri aduentus ad Re

gnum,quàm in patienterſubſtinendo prò noſtre Maieſtatis, 3 reipubli

te Regni ſtatu, qui totus iacebat, ci iacuit, in ipſorum CAPVANO

RVM humeris, & laudabilibus operibus, abſque vultus mutatione in

ſucceſſibus noſtra ſiniſtra fortune, 3 tot,6 tantas hoſtium & inimico

rum noſtrorii terribiles,ci metuendas obſidiones,incenſiones,gi damna,

quodámodo intolerabilia.ſatis laudabiliter oſtenderunt. Et appreſſo.

Cum verè dicere poſimus,quòd ex eoria animoſitate, 6 conſtantia pro

ſitata fuit omnii, noſtrorii proteruitas emulori, eis viriliter reſiſtendo.

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

del cap.7.nel 5.5. ,

º quorum remunerationem Regina (Ioanna II) ſibi (Braccio) CA

º AM conceſſit, qua vna dicitureſe ex clauibus Regni; qua ſcilicet

falus intratur in Regnum.
C GIO:
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GIO:ANTONIO CAMPANO nel lib.5 della Vita di

Braccio Fortebraccio.

Scire ſe(Braccius fatebatur) CAPVAM Regiam quidem eſſe vrbem,

& Regia ſtirpi parere ſolitam: ſedeos demùmeſſe Reges, qui & para

rent Regna,e parta iuſiè, moderateq; regerent.

GIOVIANO PONTANO nel lib,5. De Prudentia.

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

Principatu donatus eſſet,amicique accognati cohortarentur ad inſignia,

vt moris eſſet, Principatus publicè accipienda:deteſtatus eſt illorum om

mium cohortationes,atque conſilia;cum diceret, Principatumeum a Re

gum filiis ſolitum adminiſtrari, titulumque Principatus eius eſſe illius

ſolum,qui in Regno eſſet poſt Regis obitum ſtatim ſucceſſirus.

LA ISCRITTIONE, che fù nella ſua Porta, già detta

del Caſtello.

ºb Campanie caput inſigniſpuegemma corone,

» Vrbs CAPVANA vocor,o clauis inclyta Regni. -

GIOVANNI SASSONIO nelle Note ſopra il lib. 22.

- di Liuio.

Edvrbs (CAPVA) hodie plateas habet mirificè pulchras, & reºfas.

-2uondam caput fuit Regni Neapolitani, quod verſiculus ſuprà fores
Curie ſcriptus ſignificat. - l

93 Eſt Regni CAPVA clauis,Crux horrida prauis. º

IL RE FEDERICO in piede del ſuo Priuilegio della d

perpetua franchigia,concedutale di tutti i paga

menti Fiſcali cº c.

Meritamente per li rileuati ſeruiti i voſtri, e per la fedeltà vſata, zac ſi

concede tal gratia con quel grato animo, che la virtù voſtra merita; e

per queſto volimo, che inviolabilmente in perpetuo ve ſia eſtruata; e

queſti verſi di noſtra propria mano li hauemo ſcritti nel preſente Pri-t

uilegio per teſtimonio della fede con tanto amore, di affettione moſtrata,

da voi verſo al ſeruitio e ſtato moſtro;e etiam per moſtrare,che ſicome

le opre voſtre ſono ſingolari, e degne di eterna memoria, 3 obligatione,

a voi, e alla poſteri voſtri: ſi ancora è ragioneuole, che il preſente Pri

uilegio ſia ſpazzato con quella ſpecialità, che è ſimili ſeruitii, qualiſono,

e ſono ſtati li voſtri, ſi conuieme. - º

MARC o ANTONIOSABELLICO nella dell'Enneade 1,

Nobil ſima vrbis (CAPVAE)excidium (à Gallis patratum) tantur,

ciuitatibus populſque terrorem incuſit,vt paucis dichms cestatim om,

nia ad Gallos defecerini.

LG
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LORENZO SCRADERO nel lib. 2. de'Monumenti

d'Italia, nel ragionamento di Capua nuoua.

Ex veteris CAPVAE ruinis condita: quo auctore ignoratur. Sita in

planicie, ipſa ſatis magnifica,commode habitata, ſed infrequens ſtra

taſilicibus, plateis amplis,º rettis,altis edificiis.

TOMASQ SEGETO nel libro. De Principati d'Italia

nel ragionamento di Terra di Lauoro , prouincia

di queſto Regno.

Vrbes,preter Neapolim, 6 CAPVAM, qua facile principes,Nola ,

Puteoli, Auerſa,Surrentum.&c.

LA ISCRITTIONE,che dal tempo del Re FILIPPO 2.

è nella ſua Porta, la qual conduce in Napoli.

is Sub muro quondam tripedali, di penèlabanti,

CAMPANI aſſueti Regum benè iuratueri:

Vt melius ſitres olim defenſa PHILIPPI

Muniri firmis curarunt arcibus vrbem.

L'AVTORE di queſti Diſcorſi.

Neltempo delle proſſime paſſate riuolte di queſto Regno, quaſiin tiero:

cominciate in Napoli è 7. di Luglio del 1647, fermiſſima fà la ſua co

ſtanza verſo HDIO, & verſo il noſtro RE FILIPPO IV ne'petti, cº

nelle opere de ſuoi cittadini, i quali per ſe ſteſſi primieramente impri

gionarono a 24 di Agoſto i capi della ſua vilgente ſeditioſa, commoſſa

a 5 di quel meſe,eſſendone morti cinque per mano del carnefice, dal qual

tempo eſſi tutti di ogni ordine, é di ogni grado, ſotto il commando di

quattro huomini nobili ſimilmente Capuani cuſtodirono di giorno,cº di

notte per lo ſpatio de'quattro meſi ſeguenti le ſue porte, i ſuoi muri,

ſiche intanto, come advm comun porto d'ogni ſaluezza,hauendoci hauu

to ſcampo, di ripoſo gran parte della nobiltà Napoletana, 6 di alcune

altre città ciuicine:& appreſſo ancora a 7.di Gennaio del 1648.eſſeudo

ciſi ritirato il Regale eſercito de'Baroni:vedeſi perciò hauer ella adem

pite aſſai bene quelle alte promeſſe de noſtri Aui: qualunque altra fa

ma ne foſſe ſtata ſparſa dagli altrui popolari deſideri, rimaſi ſempre

del tutto ingannati,e poi anche ne foſſe ſtata accreſciuta, non ſolamen

te dalla molta copia degl'inuidioſi di vn tanto eſempio della ſua virtù

ſingolare in vn biſogno,così grade, così comune:mà aſſai più dall'am

bitione di alcuni,º dalla neceſſità di altri,di hauer cercato di vſurparſi

la gloria, il merito di hauerla conſeruata nella Regaldiuotione. Ma

della ſinceriſſima,6 perpetua ſua fedeltà nonhauendo punto dubbitato
C 2 Luigi
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Luigi Poderico,Generale delle Artiglierie,º Vicario Generale del

Regno,che per gli tre vltimi più difficili meſi delle medeſime riuolte con

egualvigilanza, che valore, ci ſoſtenne le ſperanze del paeſani, º de

foraſtieri, abbaſſando quelle degl'inimici ſempre aſſaliti ne'loro ſteſſi con

fini, non mai aſſalitori: ben due volte, la prima nella notte precedente

alli 2.di Febraio, l'altra a 26 dello ſteſſo meſe,hauendo in quella inuia

to, in queſta bauendo condotto fuori l'intiero eſercito, che ci era rimaſo,

commiſe con ragioneuole fiducia la ſua cuſtodia pienamente à quelle me

d ſime compagnie di Capuani cittadini, le quali per gli ſudetti quattro

antecedenti meſi l'haueano con intrepidezza, ci con ſollicitudine così

ben guardata. Et finalmente della medeſima candidiſſima ſua fede egli

ſteſſo a 15 del meſe di Marzº vide coi propri occhi così ſalda, º così

chiara pruoua,che nè più certa nè d quel punto più opportuna, mentre i

comuni pericoli pareuano diuenuti alquanto maggiori, ſarebbe potuta

deſiderarſene: quando vn de ſuoi Eletti per ſe ſteſſo preſentò nelle ſue

mani,così chiuſa, come à lui era ſtata reſa, quella per molte maniere in

ganneuole,º calunnioſa lettera del Duca di Guiſa ſcritta alla medeſi

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

blico Manifeſto, affiſſo nella ſua maggior Piazza, chiamata Delli Giu

dici,fà col racconto di così sfacciata fraude ad ogni buono paleſata.

LA CAPVANAGLORIA adunque,per lo corſo di più di duemila

anni frà varie grauiſſime diſauuètureſempre rinata ancor bella: nè per

difetto di ſue illuſtri memorie con violenza di appaſſionati diſcorſi, è di

audaci congetture, allo ſpeſſo fallaci,tratta dal profondo ſeno di vna an

tichità quaſi del tutto oſcura: ma facilmente dimoſtrata fra la chiarez

za de'tempi con certiſſimi,º copioſi encomi di grauiſſimi autori,tutta

uia riluce cotanto luminoſa, cº pura, che per qualunque temeraria ca

limia ella no potrà giamai reſtar macchiata, nè pur di vn pictiol neo: ma

potèdo celarſi in verun modo queſte chiariſſime opere de'CAPVANI,

guidate con graue ſenno,con moltafortezza, º con intemerata fede.

DIONE CRISOST.nell'Orat.44 alla ſua patria,reſo Latino.

Neque ſolùm Lacedemoniis, neque Athenienſibus, atque aliis quibuſ

dam, antiquitus contigit, quim boneſie viuerent in republi

ca, vtſuas ciuitates ex admodum paruis, e infirmis,

magnas, cºr illuſtres, redderent : verùm etiam

nunc licet idem volentibus.

ALL'
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CAMILLO PELLEGRING
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i 7. I nuouo inuio à V.S. Illuſtriſſima il

Sol Libro de'miei Diſcorſi della Cam

pania Felice, mà del tutto intiero,

& accreſciuto d'wna Aggiunta di

º S alquanti fogli, come io penſo,non ,
N / A inutile nella guiſa che vſcito com

R I pitamente in queſti giorni dalle ,

= f=º Stampe,l'hò publicato ceſſaton,

già nel mio animo per gli amoreuoli,8 ſaldi ſuoi replicati

conforti alcun timore non leggiero, che preſo niauea.

Ella, che non ha riputata queſta mia fatica affatto vile,

nè vana, in vn ſubietto così illuſtre, dopo l'accurata, 8.

dºttiſſima diligenza di molti valoroſi letterati di più
d'vna età,8 ſingolarmente dell'ultimo di tutti, 8 chiariſ

ſimo Filippo Cluuerio, hauendomi perciò deſtata nel pen

fiero molta ſperanza, che non ingiuſtamente io poſſa ,

bauer taluelta,ò notate,ò rifiutate l'altrui opinioni mi ha

inſieme reſo ſicuro, che anche appreſſo ogni altro buon

c 3 giu
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giudice di queſte coſe, non mi ſi deuerà imputare vna tal

mia licenza, nè a maligno liuore, nè è temerario ardire.

Di così brutte accuſe, altrettanto io men degno,quanto

non altra è ſtata la mia vaghezza,8 la mia più ſollecita ,

cuta,che di andar inueſtigando quelche foſſe potuto pa

rere più vicino al vero,non ſol non hò ripreſi più i paeſa

ni ſcrittori, che i foraſtieri:più i maggiormente noti, che i

men noti:più i preſenti,8 i vicini a noſtri tempi,che i paſ

ſati,& da queſto ſecolo di molto,ò di poco ſpatio di anni

i lontani:nè all'incontro più queſti, che quelli,ma bene .

ſpeſſo hò ſeguiti,8 hò lodati quei medeſimi autori, i det

ti de'quali non tutte le volte ho accettati per veri;& non

eſſendo rimaſa vinta la candidezza del cuor mio dal roſ

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

prontamente ben più d'una volta me ſteſſo, di più di non

eſſermi laſciato vincere in queſto medeſimo affare dal

tenero, 8 ſincero mio affetto verſo i dilettiſſimi, 8 valo

roſiſſimi miei amici,Antonio Caracciolo, Pietro La Sena, 8

Michel Monaco, dalla cui molta corteſia fù già ne loro

libri con honoreuol molta lode mentouato il mio nome;

percioche come in lor vita ne' noſtri famigliari ragiona

menti foleano eſſere aſſai frequenti le piaceuoli conteſe

di fi fatti amicheuoli diſpareri: così giorno per giorno

maggior ne diueniua frà noi dell'wn verſo l'altro la ſti

ma,& l'amore. A uezzaromi adunque in vn così lodeuole

ſtile, di andar ricercando ſenza amarezza di animo le º

ſmarrite, 8 celate noſtre notitie antiche per via d'wno

ſtretto eſame di quelche ne haueſſer ſentito quei lette

rati, che nel mondo han maggior fama, vi hò compoſti

queſti Diſcorſi: parutomi egli anche in queſto ſubietto

per ſe ſteſſo per alcun modo gioueuole,8 per alcun altro

intieramente neceſſario di vſarſi ad vn tal mio fine;& per

hauerne inſieme conceputa non leggiera ſperanza,che di

quà poſſan forſe accenderſi gl'ingegni di altri,ò noſtri,ò

ſtranieri, ſtudioſi delle medeſime noſtre antichità, è trat

- - la IIIC
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tarne di nuouo có diligenza,con dottrina,8 có acutezza

più attenta, più copioſa, 8 più auueduta;ſiche non altra,

nè più certa,nè più intiera notitia giuſtamente poi habbia

à deſiderarſene: ilche mi ſarebbe di così gran contento,

che sè perciò haueſſero à reſtarne rifiutate in qualunque

numero le mie opinioni,non ne ſentirei veruna noia:non

potendo io nel reſto hauer timore,che gli ſteſſi miei con

tradittori haueſſero à negarmi cioche hò dimoſtrato del

la ſuprema lunga dignità della mia patria nella medeſima

noſtra Campania, 8 della dignità delle altre noſtre città,

ilche è ſtato(nè penſo,di hauerci preſo veruno inganno)il

mio intento più principale. Ben anche non molto facil

mente conſentirei è coloro, che ſogliono prender mara

uiglia, che da me venga vſato il nome di queſta regione ,

nella tua forma latina;i quali penſano, che nella preſente

noſtra lingua ella conuenga dirſi Campagna:non auuedu

tiſi, che vna tal voce è del ſentimento appellatiuo,& che

dinota generalmente ogni campo ſpatioſo,& piano;ſiche

perciò non può ſeruirci di nome proprio,per dinotare ,

alcun particolar luogo, il qual non venga chiamato dal

comun parlare nello ſteſſo modo,ilche dell'antica noſtra

Campania, la qual hora ſi appelli Campagna,non è chi pa

leſamente non fappia, eſſer del tutto lontano dal vero.

Mà sè all'incontro è certo, che non ſi hanno a bandire ,

da qualunque lingua i vocaboli foraſtieri, quando man

chino i domeſtici del lor ſignificato: laonde ben nel no

ſtro parlare,nè Sardinia, nè Britannia, ma diremo Sardi

gna,& Brettagna, che ſono gli antichi nomi di quelle iſo

le, anche viati da noi: certamente non potrebbe, nè con

diuerſo,nè con minore errore chiamarſi Campagna la no

ſtra Campania, che ſe ſi appellaſſe Lucagna l'antica Luca

mia: non douendoſi ellasſe ſi tratti delle ſue coſe antiche,

dar col ſuo preſente nuouo nome. Baſilicata, come non di ſ.

ſimile errore ſi commetterebbe, ſe alcun parlando di

Ottavio Auguſto, il chiamaſſe Ottavio Agoſto ; percioche s

hoggi



hoggi ſi dica Agoſto il meſe, che latinamente fà appellato

Auguſtus dal ſuo medeſimo cognome,delche tralaſcio vn

gran numero di altri non meno efficaci argomenti, ſpe

rando,che non ſe n'habbia più à dubbitate. Queſti ſono

gli affetti, 8 i ſentimenti miei,non ſol di queſta, ma di

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

forſe, ancor ſia per publicare, non luſingato da alcun ſo

uercinio deſiderio de'comuni applauſi de'dotti: mà con

tento appieno di quelli, che V.S. Illuſtriſſima per ſua ,

molta benignità ſuol compiacerſi donarmi; alla quale »

per gli chiariſſimi ſuoi pregi d'ogni bel coſtume,8 della

lodeuoliſſima vaghezza,& notitia, ch'hà d'ogni human ,,

ſapere,applaudono tutti gl'ingegni dell'Europa, i quali,

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

ornamenti della Corte Romana;& perauuentura non ri

cuſeranno in ſua gratia ſcuſare i miei difetti, quando in

tenderanno,ch'ella mi ſia così larga dell'amor ſuo,8 che

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

volere: nè ſenza il conſeglio inſieme, come mi aſſicura,

del Signor Luca Holſtenio, il quale può dirſi certiſſimo

oracolo di queſte , S di tutte le lettere più ſcelte, ch'è

altrettanto mio amoreuole antico Signore. Alla qual

nobiliſſima coppia mentre in queſto luogo render bramo

publiche gratie, & le più alte, ch'io poſſa,di vn tanto fa

uore, mi auueggio, eſſerne diuenuto ancor maggiore il

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

gior contento)non ſarà per ceſſargiamai.

C I C E R O N E nel lib. 2. delle s

Queſtioni Tuſculane.

Nos, qui ſequimurprobabilia, nec vltrà id, quod veriſimile

occurrerit, progredi poſſumus; & refellereſine pertina

cia, & refelli ſine iracundia, parati ſumus.

A”



A M IE I SIGN O RI

C A P VA N I LETTORI. ,

- - -

? A R E R deuerà ad alcun di Voi, Cari miei

2 , Signori, che poſſiate giuſtamente dolerui,ch'io

-º fuori delle Voſtre comuni ſperanze, le quali

i PS già concepiſte de'miei ſtudi, differiſca troppo

i 2. Nº,N lungamente di publicar per le Stampe le An

ºas 29 tichità della Noſtra Patria, da cui sà, che at

tedete col Voſtro diletto queſto altro honore al ſuo nobil nome.

Percioche negli anni paſſati quaſi che n'haueſi abbandonata,ò

diſperata la cura, preſi a publicare alcuna parte dell'Hiſtoria

de Prencipi Longobardi della regione Beneuentana con altre

opere confacenoli à quel ſubietto, ci hora quaſi che le ſue coſe,

è non foſſer baſtanti à poterſene compire vn libro intiero, è

vero non foſſer degne di ragionarſene è diſteſo, ne mandi

fuori alcune poche in compagnia di maggior copia di altre,

che non paiono, riſtrettamente à Noi appartenere : facendo

ſembiante nodimeno, che habbian queſte à preceder l'altre, che

ne rimangono, in guiſa di vn lorgioueuole APPARATO. Et.

inuero ſe la Noſtra Città foſſe ſtata per l'intiero corſo de ſuoi

paſſatiſecoli, come ella è hora,della conditione del reſto delle

Città di queſto Regno : hauerei io potuto alquanto più ſpedita

mente, ci ſecondo le forze del mio ingegno, con maggiore, è

con minor raccolta non di altre che delle ſue memorie(laſcia

te le vniuerſaliscº le comuni ſodisfar à Voſtri giuſti deſideri.

Mà la ſua antica dignità,che per la virtù de'Noſtri Maggiori,

c per quella di queſto noſtro ſito, non eſſendo rimaſa riſtret

ta,nèfrà termini d'una età ſola,nè frà quelli deſoli ſuoi mu

ri,ottenne in vari tempi la maggioranza, alle volte di alcu

ne, o alle volte di altre delle noſtre Città d'attorno in

varie maniere:hauendomi appreſtata nobilmateria digº
Crº



friuere aſſai largamente mi ha inſieme coſtretto, che prima di

-far altro, iofoſſi andato illuſtrando le Hiſtorie, che ſon pur

noſtre, benche oſan parere aliene: accioche quell'antica

maeſtà ſua inipotuta più leggiermente apparir chiara, cº

paleſefrà le tenebre delle ſue, cº altrui memorie, confuſe dal

tempo, di tenui per la mancanza degli Scrittori. Per la qual co

ſa è tanto lontan dal vero,chef giamai da me abbandonata,

è riputata picciola di vile queſta ſi cara,ſi ampia e ſilodeuo

le impreſa, che anzi ella(quantunque la mia pocoferma ſalu

te, à Voi molto ben nota di gran lunga non mi conceda pari

forze al volere) mi è ſtata ſempre, e ſarammi ancora per

quella parte che ne rimane, aſſai dolce,e pregiata fatica. Alla

medeſima dignità della Noſtra Patria parimente conueniua,

che dei ſuoi illuſtri fatti ſi foſſe ragionato con quella granità,

& con quel decoro, che nelle opere, le quali veramenteſian

grandi, ſenza vani ingrandimenti ſi richiede; talche laſciate

le pompoſe, i lunghe forme di dire è coloro che per accreſcer

le lodi delle loro città più del vero,º le moli de loro libri più .

di quelche potrebbe baſtare,n'han biſogno maggiore: mi ſon .

ſeruito d'un ſemplice,c piano ſtile, il quale ſe taluolta vipa

rerà difficile, duro,mentre forſe,viſarebbero ſtate più care

le narrationi fuori delle diſpute,cº delle conteſe potrete auue

derui, che me n'han fatta forza per alcuna parte l'oſcurità de'

detti degli antichi Autori, e per alcuna altra la varietà, ſi

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

eſſer potrò del tutto libero negli altri miei Diſcorſi,che è queſti

non dopo molto tempo ſeguir deueranno. Pregouià non dolermi

intanto dell'indugio, ſe ancor ſolete caramente condolerui

meco delle debili for Ke del mio corpo, di ſolete accettar per

vero il conſeglio di gaintiliano, che citò ſcribendo, non fit,

vt benèſcribatur:bene ſcribedo,fit vt citò. Et viuete felici.

VEGETIO nel cap.3.del lib.2. dell'Arte Militare.

Vnins etatis ſunt, quefortiter fiunt:que verò prò vtilitate reipublice

ſcrubuntur, aterna ſunt,



IM PRIMATVR

Gregorius Peccerillus Vic.Gen.

fr-ºſeph de Rub. ord. Min.Conu.S.T. D. Eminentiſſ & Reueren

dſ D.Card Philam Theolicy Conſultors.offici.

Regiſtr. fol.44.

Illuſtriſſimo,8 Eccellentiſſimo Signore.

ER vbidire alli commandamenti di V. E. ho letto il Libro

intitolato.Apparato alle Antichità di Capua, è vero

Diſcorſi della Campania Felice di Camillo Pellegrino

Figl. di Aleſſ Et percioche non vi ſi contiene altro, che va a

copioſa, di diligente raccolta di varie remote Antichità del

la ſteſſa regione diſpoſte con ordine, eſaminate con acutezza,

et deſcritte con decoro, non ſolamenteſenza alcuna offeſa del

le Regaligiuriſdittioni,mà con molto deuoto affetto della per

petua felicità,6 gloria di S.M.C.come ſi aſpettaua dall'Autor

ſuo, nato in una città ſempre coſtante nella fede de'Sereniſſi

mi noſtri Rè, in una famiglia, non ſolqueſta volta feconda di

nobile Scrittore,º da Padre, che nella medeſima noſtra comu

ne patria io conobbi in ſua vita ornato di quelle virtù, che

connengono ad unſanio gentilhuomo Criſtiano, ſtimo,colpia

cere di V.E. che vtilmente poſſa publicarſi per le Stampe, alla

quale fo humiliſſima riuerenza. In Nap.il dì 7 d'Ottob.165o.

Di V.E.

Humiliſſimo ſeruidore
-

- Camillo Tambro.

Viſa ſupradićta relatione,IMPRIMATVR.

Zufia Reg. Caſanata Reg. Caracciolus Reg. Garcia Reg.

Prouiſum per Suam Excellent. Neap. die 16.Ianuary 1651.

Barrilius.

Die 1. Martij i 65 I.

Vidie Regius Conſiliarius Ioannes Baptiſta Amendola, ſuper reniſione

Librorum Commiſſarius ſpecialiter delegatus per S.E.

Ioannes Baptiſta Amendola,



Gli errori, cº gli ſcambi, preſi nel darſi alle Stampe

i preſenti Diſcorſi , han da emendarſi nel

modo,quì ſotto dimoſtrato.

A car:35 l. 7. alit: exercent

94e

I 43.

217.

293 -

316.

324.

- 38o.

393e

416.

417.

46o.

467.

564.

645.

11. territorio creduto

21. da Sinueſſa

22. dal ponte ſudetto

leggi. alit:leta exercent

territorio par creduto

dal ponte ſudetto

da Sinueſſa

31. Correggi nella maniera, notata è car.68o.lin.17.

28. per la ſua baſteuol

1, il Greco,3 autor

Anonimo

3. ſecondo l'Interpre

tatione

5. de'fondatori della s

noſtra

28. l'applicate

13. verſo Occidente

14 verſo Oriente

12. per la via Flaminia

35. Gerardo Giouanni

12 à tempo di Tolomeo

1. vſcita dal lato

23. A geaavixed

24. Baguaorinati

3 I. hauer fatto

672. 3o. Samnitum

713. 4. lo ſteſſo autore

Nelle Poſtille.

per vna baſteuole

l'Autor Anonimo

ſecondol'editione

del ſito, & de fondatori

della noſtra

l'hò applicate

verſo Occidente, 8 ver

ſo Settentrione

verſo Oriente, 8 verſo

Mezzogiorno

per la via Flaminia, 8.

per la Salaria

Gerardo di Giouanni

à tempo di Dionigi,che

viſſe

vſcita di Cales, dal lato

Bagwaarizoi

A'Asaarino i

hauer poi fatto

Samnitium

lo ſteſſo Liuio

A car.272.l.34. Federico Silb. Guglielmo Sil.

286. 31. il Silburgio il Silandro

55o. 24. Guglielmo Malaterra Goffredo Malaterra

ºiº
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RACCONTO PRIMO S

D E N O MI D E GL 1 A V T O R 1

Che in queſto Apparato vengon lodati, è ripreſi,

è in altri modi illuſtrati.

BrahamoHortelio.32.162,

2o1.596.notato 2o1.rifiu

teto. 397, -

Acrone. 435.441. rifiutato.

356,

Acufilao. concorde con altri.

593 ,

Aetio.534: -

Africano, Giuriſtonſulto. 566,

Agatia. 171.22o.397.

Agoſtino Nifo.5oi.

Aldo Manutio 144.386.

Aleſſandro, Abb.Teleſino.179.

349.364.399. illuſtrato 379.ri

ſcontrato con altri 491.

Aleſſandro di Aleſſandro.

209.notato.42.

Alfio - riſcontrato con altri.

684.685.

Alfonſo Caruagiale. 16o.

Ambrogio Leoni . rifiutate.

236.538.
Ammiano Marcellino. 238.

notato. 383.illuſtrato, 742. riſcon

trato con altri. 33.742.

Anaſtagio Bibliotecario. I 2e.

241.461.illuſtrato,79.

Andrea Alciato. 766.

Andrea Scotto lodato. 746.

Anonimo, della Deſcrittione

della Terra.316. -

Anonimo, Monaco Caſineſe.

437.

-

Anonimo, Salernitano concor

dato con altri.41o.

Antioco.596. 598. illuſtrato,

599.6o6.concordato câ altri. 6oſi

S.Antonino.17o.4oo.

Antonino Liberale.6o5.

Antonino Pio, Imp.35.4o.4t.

45-51.52.79. I 14 I 19.147.183.

3o9.328.346.4o6.422.illuſtrato

47.69. I 15.745.764.enend. I 15,

745.763.concordato ci altri.764.

Antonio Agoſtino 441 loda

toe43o. »

Antonio Caracciolo . 149,

464 lodato. 68.331.notato.43.53.

68.137.151.31 I. 4o5. rifiutato»

49.8o.253.4e5.

Antonio Panormitano, illui

ſtrate. 5oo rifiutato.5oo.

Antonio Sanfelice.414. loda

to.48o.756.rifiutato.415.

Antonio Volſco.2o9.

Apollodoro 7.591.592. con

corde con altri. 198.

Apollonio Rodio,riſcontrate

con altri.758. -

Appiano Aleſſandrino. 21.51.

87.89.34o. 384.395.4o4.469.

639.734 735 lodato 773 illuſtra

to.356.753.emend.371, riſcontr.

con altri 43 3.496.776-notato.44

156.19o.rifiut, 12 I. concorde con

altri.773.concordato con altri.25.

Archi

-



R A cc o NTo PRIM o.

Archiuio del Monaſtero Caſi- Bagni di Pozzuoli. 243.756.

neſe. 179.437. Autore dell'Epitome di Liuio. -

Archiuio del Monaſtero della 9o 339.687.illuſtrato.34t.

Gauta.33o. Autore della Genealogia del B.

Ariſtone.6. Arnulfo,84.

Ariſtotile. 3.211. 279. 365; Autore dell'Hiſtoria generale

399 457.597.674 difeſo.593 ri- delle Piante. 5o9.533.538.539. -

ſcontrato con altri. 545; diſcorde notato.534 rifiutatº. 5o6.

da altri. 384- Autore degli fiuomini illuſtri.

Aſconio Pediano: 3o8. 56o. 3o9:317 illuſtrato 238.245:319.

583.illuſtrato. 38 t. riſcontrato ed difeſo.3 19. rifiutato. 4o I. riſcon

altri. 379 concordato 6 altri 39o. trato con altri.427. - -

S. Atanagio.53. illuſtrato,68. Autore del Libro del chiari i

Ateio Capitone 425.45o. Oratori.778. -

s Ateneo.14 19r;365.496.5o7. Autore del Libro. De Limiti--

515.518:524.559.634.653.712 bus illuſtrato. 52:

767, illuſtrato.653 emédato. 235. Autore delle olimpiadi 248.

notato. 243.5o7.5 16: riſcontrato º riſcontrato con altri.666.667.

con altri 2 3 5.653.666. - Autore della Traslatione del

Aulo Gellio. 29.3o.48.255. corpo di S. Marcia dal monte Maſ

3o7:399.434:599.616.662.768 - ſico. 4373. . . - - -

78o. Autore della Vita di S. Bei --

Aurelio Vittore.161: nardo, Veſcouo di Carinola, 438.

Auſonio. 474 41.541.599 illuſtrato 462.

688.726, illuſtrato.5o.563 65o. Autore della Vita di S. Gen--

7I I 769. riſcontrato con altri. maro; Veſcouo di Bencuento illu--

233.563.713.768.. ſtrato.5o. .

Autore degli Atti di S. Priſco. Autore della Vita di Ludouico º

Mart: primo Veſc. di Capua nel- Pio Imp.81;.

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

Autore dell'Aggiunta alla a te illuſtrato.521.

Cronica de'Conti di Capua.472. . Bartolomeo Chioccarello -

Autore dell'Appendice alla , notato.53.rifiutato.72. -

Cronica di Marcellino Conte: 83. Bartolomeo Fatio 442, loda

Autore dell'Appendice a S... to.267.'.

gregario Turonenſe.83: Beato Renano 743.

Autore della Cronica di Cec- Benedetto Aria Montano -

cano,notato 763 273. -

Autore della Deſcrittione de Beniamino Tudelenſe. 635.

nºtato,

-

s

.



- RACCONTO PRIM o.

notato.273, rifiutato. 276 riſcon- Caſſiodoro. 221.225.227.

trato con altri 273. i diſcorde da 228.315:326.328.486.495.547

altri 4oo, 551.573. illuſtrato 78.228.488.

e Bernardo Autunno rifiutato. - notato. 314, riſcontrato con altri.

243» - 488.diſcorde da altri 225.

i Biondo Flauio.124.356.374. Catone. 554.555.556.653.

375-notato.67o rifiutato 42.48. º 654.75o.767.illuſtrato, 554.555

133.236.242-34o.364.392.393. 595. riſcontrato con altri. 433.

421-423.424 43o.475.771. 549.666 diſcorde da altri 656.

Bolla di Aleſſandro 2. Papa.

ºil, di Rannulfo, Veſc di Ca

ſerta. 35o.359.

-Bolla di Riſo, Veſc. di Sarno.

33o.

· Bolla di S.Stefano, Veſcouo di

i Caiazzo.413 illuſtrata. 357.

Bruno, autore dell' Hiſtoria

Saſſonica.8.
-

Caio,Giuriſconſulto.658.

Camillo Pellegrino,autore di

queſta opera. 149. 186.33o 331.

342.347.354.359.378.437.467

472.522.74o rifiuta ſe ſteſſo.62.

-124-335.462.777.
-

Camillo Pellegrino, zio del

l'autore di queſta opera. 51, 375.

rifiutato. 376.
-

Capitolare della diuiſione del

Principato di Beneuento.342.

- Capitolare di Sicardo,Princi

pe di Beneuento. 122. I24,397.

522.547.761. illuſtrato. 337.

emendato.33o.

Cefalone Gergitio. 63 1.

a Celeſtino.1.Papa 66.

Celio:629.

- Cenſorino. 455.

sCeſare. 371. .

s Ceſare Baronio.76.181.369.

739.lodato.8o. I 36, difeſo 8o.

Ceſare Coſta lodato.369.

Ceſare Vopiſco.5o 1.

Chioſatore antico di Petro

- nio Arbitro.253. difeſo 754.

“Cicerone. 25 I 45. 187.221.

.227.237.255.256.284.3o7.317.

34o.36o.387.388.393.4o2.426

436.449.45 ti455476.477.479

.493.495.496.532.551.552.56o

561.57o.572.613.65o.658.711

719.721.722.729.73o.73 1.735

736.737.74o. lodato. 765. illu

ſtrato. 19. 2o. 22. 23. 13o 226.

257.386,39 1,394 395.416.452

523.524.5537612.6 9.65o 715

725:741.742743.749.754.778.

difeſo. 24.416 emendato. 185,

:394.748. notato. 341.561 727.

Carlo Sigonio. 126.291,3o5. riſcontrato con altri 25.385.383

-69o-776.lodato.43o 455.746.il

luſtrato. 757. notato. 378.4o8.

719.746.rifiuta o. Io7.

Carminio 49o.

391:4oz.429.433.435.469.497

523.524.552.612.65o.727 735

736.748.749.764.775. diſcorde

da altri. 22.225. 28o. 383.561.

d 2 713,
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713.777.concordato con altri.185.

55 -

Claudiano.162.

Claudio Dauſqueo, rifiutato.

121.475 494.

Claudio Salmaſio. 26.4o 41.

138.198. notato 2o 5 rifiut.zoo.

2o2.2e4.213.344.75o.77 I.

Codice Teodofiano.558.78o

Columella. 21.281.513.543.

544.547.548.55 3.567.75e illu

ſtrato. 211.446.767.emèdato. 211.

767. riſcontrato con altri. 5 13.

531.549.767. - - -

Commétatore antico di Ho

ratio. I 3o. 365. 435. 441.466.

749.rifiutato 556.

Concilio Romano ſotto Aga

tone 1. Papa.8 1.

Concilio Sardicenſe. illuſtra

i0,5o, -

Concilio Sinueſſano, illuſtra

to. I 40.

Conone.33o, difeſo.622.nota

bo.622.

Corippo Africano, 564

Cornelio Balbo.657.658.

Cornelio Seuero - illuſtrato.

- 254.253. - -

Cornelio Tacito.38. I 35.148

157.23o. 255.3 1 1.399.4o 1.487

489.639.674.723.734.735.778

illuſtrato. 34. 38.39.56.57.219.

2 56.257 425.488.612.718.72I

778. emendato 4o.57. notato 4o.

3 15.49o rifiutato. 135. riſcon

trato con altri. 256.488.49 1.612.

721 concorde con altri 32 consor

dato con altri 755.769.

Cottatino Porfirogenito. 397

767.771.772 emendato, 17o.

Cratino.5 o7. -

Criſtoforo Perſona. not. 59

Criſtoforo Riccardo. 26.253

Difiio.767.

Diodoro Siciliano. 2 1 r. 217.

226.248.254.259.29o. 29 t.31o.

332-339 4oo,45 2-57 i .572-6 2i

G4o.649.654.68o.699.7o9.735

754.771.illuſtrato.485.563.667

681.697.753.767, notato. 196.

642. 7oo. riſcontrato con altri,

a63.416.485.653 666.667.681.

684 685. 697.755. concorde con

altri. 656.7o3. diſcorde da altri.

7o8.772,

Diomede, illuſtrato, 6o9. ri

ſcontrato con altri 6o9.612.

Dione Caſſio. 25. 9o, 129.

174 i 95.2 14.22 I.228.3o7.312.

361.371.38o 399.6o2.716.722

734 735.739.78o illuſtrato 19 i

227.228.229.757.emèdato.757.

notato. 23o.732.rifiutato. 327. ri

ſcontrata con altri. 717.772. con

corde con altri 147.229.773. di

ſcorde da altri 135.147.222.229

732,772 concordato con altri 25,

Dione Criſoſtomo. 3o7.366.

587.589. - --

Dionigi Aleſſandrino. 247.

297 illuſtrato. 494 531. riſcon

tratò con altri.53 1. -.

Dionigi Calcideſe. notato.

752 . . . . . -

Dionigi Halicarnaſeo. 6.14.

29. I 21.166.174.188.192.193

194.2oI,2o3.214.215.2 16.293

3 I 9.



RA cc o NT o PR 1 Mo.

39.328.457.458.464.469.497.

331.57o.582.585.597.6o5.619

62o.622.623.625.627.631.634

636.638.639.642.654.659.662

669.672.765 lodato. 19o.581.il

luſtrato. 16. 193, 194. 246.262. .

343.444.45 o 459.471.499.531.

584. 6on. 643. 676.751. 765.

difeſo. 584 592.394 emendato.

217 443. 595. notato. 19o. 195.

595-rifiutato. 589.riſcontrato con

altri. 21-22-246.262.444.493.

497.499,52o.53 I.676. concorde

con altri. 197.593.diſcorde da al

tri. 197.22o.384.594-624.656.

concordato con altri. 2o5.217.

533.677.

Dionigi Petauio, lodato. 2e3.

rifiutato. 2o4. -

Dioſcoride. illuſtrato. 5o8.

concordato con altri 5o8.

Domitio Calderino. rifiuta

to. I 47.

ponato Acciaiuoli. lodato.

657.

Eforo.2o5.

Emilio Ferreto.rifiutato. 57.

Emilio Porto lodato.443.

Ennio.615-illuſtrato 48. nota

to.617.

Ennodio.599.

Eſchilo.591. -- -

Etimologico grande illuſtra,

fo.631.motato.631,

Eudemo Atenieſe, 767.

Eulogio.33.

Eunapio.225.

Euripide.571.

Euſebio Ceſarienſe.199.2oo.

29o 327.387.399.754 illuſtrato.

667.dif.ſo. 2o7. riſcontrato con al

tri. 296. 485. 666,667.concordc

con altri. 2o4.2o6.diſcorde da al

tri. 296.

Euſebio. 1. Papa, 66.

Euſtatio, Scoliaſte di Dionigi

Aleſſ 264.632. riſcontrato con

altri 265.

Eutropio.37o.634.687.

Fabio Magini.motato.764.

Fabio Pittore. 546.687. illu

ſtrato.7o6. riſcòtrato cò altri.773

Falcone, Beneuentano illuſtra

t0e3O4s
-

Federico Ceruto. rifiut. 243.

Federico Gronouio.28.167.

168.391.7a7.7o8.

Fedro illuſtrato 754.

Feſto. 23.156. 252.365.372.

425.426.43o.44e.45o.473.48o

5o1.537.56o.604.6o7.615.617.

656.684. illuſtrato. 28. 1o4.358.

366.441.6o8.631.715.741.emen

dato. 358. notato. 631. rifiutate.

141. 248, riſcontrato con altri.

5o2.614.717.738.

Filippo Beroaldo. Io2. 2o9.

Filippo Cluuerio. Io, 1o1.158

199.233.274.3 19.325.348.351

371.386.415.438.471.477.582

587.596.6o3.614.616.618.628

635. 684.743. lodato. 12.29.48»

52.87.97.121.123.124 126.158

162.168.175.193.251.272.295

317.322.339.371,373.44o.6o 5.

61o.66o.662.7oo.75o.753. no

tate. 48.55. I 13. 124.125.143.

239
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t

:239.248.271.333.343.344.357 . riſcontrato con altri 232.237.

424.432.44o.459.467.589.6o4 419.diſcorde da altri 527.

di 19.627.637.649. rifiutato. 44. Garcia Barrionuouo rifiuta:

34. Io2. Io 3.Io4. Io5. I18. I 25. ,to. I 21

127.133 153.188 189.219.246. Gaſparo Sancio notato 54.

248.254.259.261.269.27o.272 Gelaſio. 1.Papa.67. -

3 18.322.33o.348.352.372.382 Gellio.hiſtorico.625. rifiutato.

41 5421.423.424.43o-455.467 626.627. -

475.48o.584.588.589.594.598 Gennadio 51.

61o 611.622.636.641.643.647 , Gerardo Mercatore.85 .

66o.678.681.687.688.746. di- S.Geronimo. 199.2oo. 763.

ſcorde da ſe ſteſſo. 97. 644 648. , illuſtrato di emendato,2o1.riſci:

679.685. trato con altri. 214.761. concor

Filippo Ferrari. lodato. 67o. dato con altri. 247.

difeſo.8o.rifiutato.8o. e Geronimo Colonna.26.

Filoſtrato.3o5.3o7.illuſtrato. Geſti di S.Caio Papa. I 36. il

3 I 2- - luſtrati. 14o. -

Flegonte Tralliano.58o. Geſti di S.Caſtrenſe illuſtrati.
. Fortunato, Veſc. Piſtauienſe. .181. n.

537- - - - . Geſti di S. Sebaſtiano Marti

; Fotio. 18o.632.649. ºre, 136.

. Franceſco Boluito notato 43. Giacomo Cruquio 435.

137. - Giacomo Dalecampio. 51.5-

i Franceſco di Pietri,737.dife- 539.notato.515. rifiutato.516.

ſo. I 37. - - :Giacomo Gordono. 59o.

Franceſco Florido. 386. sGiacomo Mazzoni. 5o7.582

Franceſco Giureto 49. 184. notato, 163. -

rifiutato.321,
- «Giacomo Sannazzaro. 2o9,

Franceſco Petrarca. 234. ri- , difeſo. 21o. -

fiutato. 215. - - Giacomo Sirmondo. 49. lo

; Franceſco Piteo. rifiut.525 , dato 66.86. rifiutato 41.

Frontino,8.14.184.255.341. Giacomo Spigelio. 375. ri

4oo 478483.illuſtrato476.722 fiutato.81.376.

emendato.476. notato. 99. riſcon- -Giano Caſperio. lodato. 749.

trato con altri 25.385.497. con- , rifiutato 763.

corde con altri 114 i Giano Grotero , 119. 4o6.

Fuluio Orſino.197.lodato.417 552.748.749.762.

Galeno. 312. 333.514.5 17. Giano Laurenbergo. 26.

518.534.537.543.illuſtrato.518 Ciano Parraſio, 2o9, lodato.

25o.
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23o rifiutato.251.

Giorgio Cedreno. 327. ri

ſcontrato con altri. 761.

Giornandò.239. illuſtrato. 9.

67.69.motato. 241' riſcontrato ci

altri. 65; 24o concorde con altri.

59. concordato con altri. 65. con

cordato ſeco ſteſſo.6 5 e

º" Hebreo - 221. 246..

273 toº 728.734 illuſtrato.222

753.notato 22 1:224.

Gioſeffo Scaligero - 48.83.

159.193.2oo.2ò4.2o9.248.474 :

485.537.199.6o8.68 632.667

754. notato: zo7: 298.554 rifiu

tato.2oo. 2o2.2o8. 2io 211.214.

753 diſcorde da ſe ſteſſo. 214.

Giouanni Antonio Campa

nò 17o. 173 sº , -

Giouan Battiſta. Attendolo

s4i illuſtrato.425:riſcontrato con i

altri425: .

Giouan Battiſta Marini. 567.

Giouan Battiſta Pio.249. ri

fiutato.741: - - -

Giouan Franceſco Lombar

dò. 243. - - - -

Giouan Maria Cataneo, ri

fiutato.32o. - - - -

Giouanni, Abbate Caſineſe.

169.concordato con altri 4ſo.

Giouanni, Diacono del Mona

ſtero di S. Vincenzo dell'origine

del Volturno 135: 142 186.242.

Giouanni, Diacono Napoleta

nº. 223.738 illuſtrato 3o4 riſcon

trato con altri. 2 24 -

Giouanni, Diacono Romano.

rifiutato.71:

Giouanni Annio. 377.77o.

lodato.669 rifiutato. 378.719.

Giouanni Boccacci, rifiutato.

235, - - -

Giouanni Brodeo lodato 484

Giouanni Leunclaio. lodato. -

757 rifiutato. 757. -

Giouanni Lorino. 151. rifiu

tato 36; 149; - -

Giouanni Paſſeratio. 77o.

Giouanni Ruelio. 521.

Giouanni Sifilino. 313.78o.

Giomanni Stadio. 88, notato,

17 rifiutato. 12o.378.

Giouanni Stobeo.244.756.

Giouanni Villano, Napoleta

no. 235:363.757 , -

Giouanni Voſſio. 4t. 88. ri

fiutato 417.

Giolianni Zezze. 6oo. 6o3.

6o4 lodato, illuſtrato, ci riſcon--

trato con altri 47o. -

Giouanni Zonara , rifiutato

6863. -

Giouenale. 232: 243. 474. -

542 599 illuſtrato 219.244.767'

Giouiano Pontano.13o.434

442.5oo 5ot. 596.6o3. lodato. -

45 1.difeſo.5o3.notato. 131; rifiu

tato. 42. 549-597. 6o7.651. di

ſcorde da altri 451.

Gisleberto illuſtrato. 521.

Giuliano,Giuriſconſulto.566.

Giulio Capitolino. 44.45.

161.5 Io:

Giulio Ceſare Bulengero.8i.

Giulio Ceſare Capaccio.148

149. 275.74o. 778. lodato.322.

notato 42.249.49o. 493.652. ri

fiutato.
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fiatato. I 21. I48.214.236.237s

238.242.243.246,25o. 275.322

474.475. -

Giulio Ceſare Scaligero.554

Giulio Firmico. illuſtrato, º

con altri riſcontrato. I 38.

Giulio Obſequente.378.426

illuſtrato.428. riſcontrato con al

tri. 37o.379.

Giunio Filargiro. 284. 344.

457.521.662.lodato.445.

Giuſtino. 342.333.399.639.

659.662.735. illuſtrato. 633. ri

contrato con altri.633.

Giuſto Lipſio. 27.88.198.255

274.369 441.687. lodato 4o.56.

4o1. notato. 142.2e2.2o4. rifiu

tatoº 57.257.275.4o2.542.718.

Gloſſarij antichi. 77.515.553

563-564- -

Godeſcalco Steuuechio.223.

notato.476.

Goffredo Malaterra. 362.363

riſcontrato con altri 5 fo.

S.Gregorio Magno,Papa. 177

22o.223.739. illuſtrato.7o.71.72

73.79. 268.4o4.5o3 emendato.

268.riſcontrato con altri 4o4.

S.Gregorio Turonenſe.84 il

uſtrato.83.521.

Guarino Veroneſe 272 loda

to. 2o 5.676.677. notato. 74 l. ri

fiutato.272.

Guglielmo Britone. riſcon

trato con altri 491.

Guglielmo de Nangis.85.

Guglielmo Filandro.558.

Guglielmo Puglieſe 361.362

363.

Guglielmo Siládro.2o4.272.

notato. 741. rifiutato. 2o5. 271:

286.677.

Guido Pancirola, rifiutato?

43o»
-

Guntero.65. illuſtrato.31.

Hadriano Turnebo.77o loda

to. 23.394.449.562. difeſo. 718.

notato. 23.156.453.rifiutato. 2 ge

3 I 1.416.453.

Hecateo Mileſio.471.632.il

luſtrato. 344.

Heliano.279.314.599.riſcon

trato con altri. 769.

«f-ſelia Vineto. rifiutato.323.

Helio Donato,27o.difeſo. 27r

Heliodoro. 244 illuſtrato.756

Hellanico Lesbio.598.639.

Herchemperto. 169.268.3o 5

347.361.374.4ro.442 illuſtrate

172.358.42 1.437.riſcontrato ci

altri. 224. concordato con altri

4 Io.

Heriberto Roſuueido, difeſo.

52 •

Hermolao Barbaro rifiutate.

2 I 3.

Herodoto. 291.638.654 illu

ſtrato.585. diſcorde da altri. 2o7

concordato ſeco ſteſſo.585.

Herrico Glareano.4o7. leda

to.4o8.rifiutato. 4o8.

Herrico Stefano. 457,

Herrico Valeſio. 771.

Heſichio. 157.

Hipparco.634.

Hiſtoria Miſcella. 334 373

546 illuſtrata. 319.479.

Homero. 2o2,535.55o.554.

588
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588.6or,6o2.6o3.668.

Honofrio Panuinio.749.762

notato.5o3.

Honorio Auguſtodunenſe s.

51.

º Horatio 163.2244o1.465.

518.557.611.illuſtrato. 13o.4o1.

447.448.468.472.556.749. ri

ſcontrato con altri go2.468.469.

55o. 749. riſcontrato ſeco ſteſſo.

435 diſcorde da altri 4o3.

Horo Mileſio, 175. illuſtrato.

159. -

Hugone Falcando. notato.

75

7 Ignoto Monaco Caſineſs s.

169.349.374.399 illuſtrato. 169.

3o 4 + II - -

Ioſia Mercero lodato.57.

Iſaaco Caſaubono. 15o.337.

715. notato.113.74t. rifiutato. 24.

417.449 454-49o.594.

Iſacio Zezze. 29o.6oo.604.

Iſcrittioni antiche. 11. 148.

155.173.176.177.178.179.353

399.4oo.41 1.438.466.461.565

illuſtr.55.139 14o.i44.161.178.

18o.3o8.316.3 18.461.552.658.

7 22.744.743.749.762.765 779

riſcontrate con altri. 738. -

Iſidoro.55 3.555.634 lodato.

771. illuſtrato 489.535. emenda

te.563. notato 536.

Itinerario, detto del Peutinge

ro. I 33. 3 25.356.358.365.369.

379.465. illuſtrato. 326.381.398

74 t. emendato.4o7.468. notato.

333. riſcontrato con altri. 764.

concordato con altri. 39o.468.

Itinerario Hieroſolimitane.

i33.465. riſcontrato con altri 47.

4o4.concordato con altri 467.

Labeone,Giuriſconſulto. 78o.

Lampridio. illuſtrato, e ri

ſcontrato con altri. 563.

Latino Pacato. illuſtrato. 52 i.

notato. 5 t7.

Leggi Longobarde.124.

Leone. 1. Papa 66.

Leone Hoſtienſe. I 19. 124;

169.172.242.349.363.365.374

378.397. 437.464 riſcontrato

con altri 491.concordato con altri.

4 IO» -

Leuino Torrentio - rifiutato.

453.

Libro del Deuteronomio, ri

ſcontrato con altri 493. -

Libro de Maccabei. illuſtr.54.

Libro, detto del Duca di Mon

teleone. 5oo.

Licofrone.297.298.illuſtrato.

758.759. notato. 19o.3o9.751.

Liuio. 3.6 14.23.52.1oo. Io 1.

io3 io7.1 1 1.123.128.132. 145.

153.158. I 6o.164. I 66.175.176.

i83.19o. 194 197.216. 2 17. 221.

23.2.289.25 1.277.279.28o.281

282.285.287.3o5.317.322. 34e

343-347.35 I.353.355.358.36o

364.367.369.371.372.373.375

38o.384393.399.4o7.41 2.414

4 I 5.4 I 6.4 19.4a I.422.43o.449

44I-444.449.472.473.474 476

477 478.49o.496.5 I 2.5 19.53 I

546.551.552.571.6o5.614.64o

641.642.644 647.65o.653.662

67o.674.685.686.687.688 689

c 694:
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694.695 696.7o1.7o4.7o9.711.

712.713.714.719.724.727.729.

73o.731.732.735. lodato. 497.

illuſtrato. I 5.16.18.22.27.28.31.

48.1o3. Io4. Io5.128.134.167.

168.183.238.278.3oo.3o 1.3o2

3o3.331.34o. 341.35o.35.2.356

358.367.368.372.373.376.389

39 1.394.4o9.42o.422.426.428

429.446.447.448.454.47o.476

478.485.66o.663.664.675.676

678.686.69o.691.693.697.698.

699.7o2.7oy.7o7.71o.716.728.

733.748.757.762.766.774.775

777.difeſo.748. emend. 175.336.

7o7.not. I 59.168.183.3o3.32 I.

373.376.391 4o9 4I 3.415.417.

429.433.454.456.497.678.698

699.7o3.7 a 5.728.763.773.774.

775.777.rifiutata go8.657.665.

666.668.67o 673. riſcontrato ci

altri, 24o.35o.352.355.379.385.

4.17.42Q 426,427.429.432.436.

447 47o.478.483.485.497.545

55 2.612.663.664.672.673.675.

676.686.69o.697.713.733.735.

768.772.777. concorde con altri.

Io8. I 25.3 24.656.694.7o3.con

corde ſeco ſteſſo. 4o9. 686. 7o2.

7o6.714.744.766-liſcorde da al

tri. 22.218. 4oo, 449.561.651.

671.673.7o6.7o8. diſcorde da ſe

ſteſſo 651.671.673.706.775.con

cordato con altri. 27. I 34. 185.

2o5 concordato ſeco ſteſſo. 134,

Lorenzo Ramirez.rifiut.317.

S. Luca, Euangeliſta, illuſtrato.

36. I49,

Luca di Penna.173.

Luca Holſtenio. lcd 377.751.

Lucano. I 28.162.232 riſcont.

có altri.629.cocorde con altri 125

Lucilio.252 illuſtrato 768.

Lucio Floro. 2.88.89.9o. 211

224.239.288.3.13.323.375.488

541.57o.655 illuſtr.33.240.316

65o, 694.72o, difeſo. 394 emend.

91.323.not.91.1oo.241.376.445

692.rifiut.692.693. riſcontreon

altri. 24o. 323.486.65o.672.768.

cócorde cö altri. 32.324 diſtor.da.

altri.692.concordato co altri. 72o.

Lucretio. 25o 3 I 1.

Ludouico Celio Rodigino.

rifiutato. 522.

Ludouico di La Cerda. 528.

notato. 161. I 62.163. I 64 23o.ri

fiutato.542.

Lutatio. 289, 293. rifiutato.

284.diſcorde da altri. 284.

Macrobios457.52o.523.526.

561 ..

Marcello Donato.lodato.5 55,

rifiutato.453.454.555.718.

Marciano,Giuriſconſulto.375.

emendato.377.

Marciano Heracleota, è più

toſto Scimno Chio. 1o. 191.591.

illuſtrato.594.notato.75.1.rifiuta

to. 195.20o 2o4.294.295. Vedia,

Scimno Chio.

Marco Antonio Mureto 2o9

Marco Antonio Sabellico.

notato.635 rifiutato, 1 48.

Marco Velſero.743.

Marco Vertrannio.rifiut.57.

Mariano Scoto.199 illuſtr.216

Mariano Valguarnera. 581..

587-.

º

º

º
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587. 59o. 669. lodato. 592.6oI.

6o4.rifiutato.584.592.

Martiale. I 27.445.447.479.

514.517.519.522.53o.54o.548

557;illuſtr.317.5o7.525.754.ri

contrato con altri. 5 15.537.

Martiano Capella.328.489 il

luſtr.491. riſcòtrato cò altri 54o.

S.Martino r.Papa.223.

Martino Nauarro. 369.

Martino Polono.635.

Matteo Radero.rifiutato.317

Michel Monaco. 179.181.241

414-42o.462.5o2.lod.52.73.mo

tato.358.398.rifiutato.52.53.72

I 29.13o. 39o.398.593.

Mirſilo Lesbio.639.

Nicola Damaſceno. illuſtra

to, i riſcontrato con altri 653.

Nicolò di Lira rifiutato.36.

TNicolò Perotto. notato, 113.

rifiutato. 98.726.

Nonio Marcello. 319.432.

557. 562. illuſtrato. 742, riſcon

trato con altri 742.

Notitia dell'Vno,& dell'Altro

Imperio, riſcontrata con altri.63.

Orfeo.riſcontrato co altri 758

Ottone Bambergenſe, illu

ſtrato 76.

Ottone Friſingenſe. 67.78.

335. lodato. 75. illuſtrato. 65.82.

notato.75.rifiutato.79.

Ouidio. 163. 282. 3 21. illu

ſtrato 63 1.76o emendato.631.

Palladio. 51o. diſcorde da al

tri.5 z7.

Pandolfo Collenuccio. rifiu

ºto. 17o.

S. Paolino, Veſcouo di Nola,

346.538. illuſtr.34.53.241.495.

G47. notato. 652. riſcontrato con

altri. 241.495.647.

Paolo, Diacono di Aquilea.44o

5o 1. illuſtr.59 6o.61.71.74.78.

22o.521.notato.63.75. rifiutato.

441.riſcontrato con altri 63.

Paolo, Giuriſconſulto. 529.ri

ſcontrato con altri. 514.

Paolo Manutio. 21.45o. lod.

23.notato. 23.rifiutato 416.

Paolo Merola rifiutato. 564.

Paolo Oroſio. 546. 687.illu

ſtrato.479.546 rifiut.33o.37o.

Papiniano,Giuriſcòſulto.566.

Pauſania. 7. 8.29. 192.2oz.

214 249.365 591 illuſtr.7.194.

778.riſcontr.cò altri.776 cocorde

có altri 593 diſcorde da altri 198

Pelagio. 2.Papa illuſtrato.66.

Petronio Arbitro. 253. 272,

illuſtrato.254.275.525.526.dife

ſo.525. s - -

Pietro, Diacono Caſineſe. 179.

illuſtrato 75.riſcontrato con altri.

491.rifiutato 437.

Pietro Andrea Mattioli. 5o9.

538.554 lodato 534.537.motato.

534 ,

Pietro Bembo.271.

Pietro Bertio, rifiut.114.115.

Pietro delle Vigne. 17o. ri

ſcontrato con altri. 73o.

Pietro La Sena. 268 lod.298.

546.726.758.76o.rifiutato 76o.

Pietro Piteo.S 5. -

Pietro Vittorio. 562.62o, lo

dato.62I,notato.62 I.

“C 2 Pin
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Pindaro 573.

Platone.384.335.387.597.il

luſtrato.598 riſcontrato con altri.

593 notato 6o3.

Plauto.661.75o illuſtr. 558.

562.riſcontrato con altri. 562.

Plinio Cecilio, 3.38. 1 17.166,

22 1.2 º 5 º 25.338.452.487.49o

573 734.illuſtrato 32o.riſcontra

to con altri. 3.25 491. 537.738.

iPlinio Secondo. 13.14.15.16

3o.37.44.5 I. I 2o. I 23. I 26. I 27.

128.131. I 32. I 34. I 44.147. I 5o»

15 I.169.174,182.188, 19o. I o I.

197.23o.233.236.242.244.255.

2 6o, 267.269.277.278.283.3oo

3 1 2.3 I 4:3 2o. 322, 8 23.33 I 334

336.344.345.365.366 377.396

4o5-414,41 5 4.18419.44 t 444

459.464.475 478.48o 487.439.

5oo 5o 1.5o6,5o7:5o8.5o9.5 to

5 II.512.51 3.515.516 5 t 7.5 18.

523.525.526.528.529.53o. 533

534.536.537.538.539.549.541.

543-544.548.549.55o.554.551

557.558. 559.569.570.578.593.

6o2.618.625.636.637 639.649

653.723.734.767.illuſtrato. 17.

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

24.I.246.26 1.262.3o8.3 11.396.

4 I 1.4 19.423.447.448.449.459

438.489 499.5c4.5c6.5o9.52 o

521.522.534.543.5 SS. 563.6o9

6 I 5.638.647.668.74 è.76o.764

769.affo.57.127.261.544.638

743.emendato. 27.143.183.269.

295 459 746, notato - 17.264.

29, 58.504.651. riſcontrato ci

altri. 23 i 237.241.262.262 263

296.3o8.434.436.447.483.484

488.499.5o2.5 I 1.513.514 5 18.

522.528.529.532.549.563.646

647.661.747.756.764.769. com

corde con altri. Io8, Io9.324.51 I

concorde ſeco ſteſſo. 233.419 609.

76o, diſcorde da altri. 386 526.

54o.54t.diſcorde da ſe ſteſſo. 132

479,cocordato con altri. 2o5.533.

53 r. 633. 638. concordato ſecº

ſteſſo. 134.111.534.535 747.

Plutarco. 7. 9o. 133.15 2.16o.

23o.365.645.735 illuſtrato. 156,

emendato. I 56.37o. notato. 152.

19o. 642. rifiutato. 156, 392 ri

ſcontrato con altri. 37o. 469.768.

concorde con altri.64o.diſcorde da

altri. 153.755.

Poeta antico, Latino. riſcon

trato con altri 455.

Poeta antico, Latino, illuſtra

to.5 I3.52o.

Polibio. Io9 1 15. 1 17: riº.

132. 196. 197.2 yo.265.28o-331

333 34o.348.35 1.377.382.388.

41o.471.477.47o. 546.572.6 14:

634.645.682.687.712.726.766

lodato.763.776 illuſtrate. 3o i 17

118.192.332.378.417.485.516

546.599.6o6.675.686 7o6.764

emendato.98. I 14.154.348 354:

417.notato 98.341.riſcontrato º

altri, 26o. 333.338.417.42o-427'

432.485.486.496.566 675 764

768.773 concorde con altri. Io9

i 14. diſcorde da altri. 388-4 19:

concordato con altri 25 2.6o6.

Pomponio,Poeta A.atino- illu

ſtrttº.562.

pom

ri;

º
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Pomponio Mela. 19o. 383.

437. g68.653. 72 I. notato. Ioo. ,

rifiutato. I 1.33.76.743.riſcon

trato con altri. 377. concorde con

altri. Io9.324. diſcorde da altri

22o.743. - . º -

Porfirio. riſcontrato con altri, è

ci illuſtrato. 138.

Porfirione.86.435.441. illu

ſtrato. 5o rifiutato. 556. . . t

Priſciano. 36.247.297. -

Priuilegio dell' Imp. Ottone

Là Papa Giouáni duodecimo.739

Priuilegio dell'Imp. Herrico

1. a Papa Benedetto ottauo. 739.

Procolo, Giuriſconſulto. 517.

illuſtrato. 528. riſcontrato con al

tri.528.775. --

Procopio. 58.313.4oo. illu

ſtrato.61.71. difeſo.33o. concorde

con altri.59 diſcorde da altri 4oo

Propertio 2o1.2o9.226.323.

567.illuſtrato 2 i 1.214.611.754.

77o. emendato, 21 1. riſcontrato,

con altri 2 i 4.494-6 IIe

S.Proſpero Aquitanico, illu

ſtrato. 52 emendato. 51.notato.52.

Proſſeno.riſcontr.cò altri,758

Prudentio. 488, riſcontrato

con altri 494 -

Quadrigario 1o illuſtrato 56.

Q intimiano.62.86.87.riſcon

trato con altri 661. - - -

Radeuico. illuſtrato.81.

Rafael Volaterrano 88 loda

to. 5 o 1. rifiutato 426.43o-45 1.

5o 1. diſco de da altri 451: - -

Rainero Rainecio.596. rifiu

tite.597.

Riccardo di S.Germano.17o

437.472. i

Roberto Bellarmino, 51.

fomualdo Guarna. 635. no

tato.75». -

Saluſtio.384 45o.628.motato.

212» i

Sceuola, Giuriſconſulto.566. :

Scimno Chio,creduto finhora

eſſer Marciano Heracleota . ri

fiutato. 752. Vedi. Marciano He

racleota, -

Scipione Ammirato, lodato,

583. -

Scipione Mazzella. I 2o.126,

Scipione Zanelio. rifiut. 426.

Scoliaſte antico di Apollonio

Rodio.758. - -

Scoliaſte antico di Giouenale.

8 - - -

“scolane antico d'Iſacio Zez

ze rifiutato. 295. - e

Soliaſte antico di Pindaro

654 riſcontrato con altri 265.ne

tato.265.

Sebaſtiano Corrado. 21.

Seneca.38.272.274.3 14.326.

333.487.573.655 illuſtrato, 187.

275.478. emendato. 478. riſcon

trato con altri.273.325.492.738

Seruio. 9. Io1.157.158.163.

21.2.232.326.33o.332.366.367

372 384 387.445.45o 471.486

49e.519.528.545.578.583.6eo

6o4. 6o7. 61 3 628. 64o. 645.

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

ſtrato 49,55 77.aoz. 345.354.

386. 6o8. 61 1. 615. 678. dife

ſo, Io2 66o, emendato. 154 no

taloe



RACCONTO PRIMO .

tato. 99.159.373.5o2. rifiutato.

345.45o.63 I. riſcontrato con al

tri. 233.49 1. 5o2. 61 I. diſcorde

da ſe ſteſſo.56.

Seuerino Binio lodato. 136.

Sidonio. 85.225. 232. 488.

567.599.658 lodato. 75o, riſcon

trato con altri 5 15. -

Sigeberto Gemblacenſe.12

Silio. I 21.16 2.163. 64.212.

232.258.259.282.321.333.342.

353.368.41o.428449.457.47J.

478.488.517.567.572.629 653

illuſtrato. 32. 33. 164.237.246.

249.333.3 y8.366.425.522.579

63o. 69o. 761.762. difeſo. 777.

notato. I 64.2 Iz. 249 432.439.

rifiut. 369. riſcontrato con altri.

232.416.522,578.579.613.614

633.685.69o. concorde con altri.

32.38o. concordeſeo ſteſſo.63o.

Simmaco. 33. 184.232.476.

489.547.738.78o. illuſtrato. 55,

492.riſcontrato con altri 33.492.

diſcorde da ſe ſteſſo. 492.

Simone Lunadoro.333.

Siſenna illuſtrato. 319.

Solino.278.281.323.328.487

625 illuſtr.3o6.312.emédato.344

motato.2 I 3. diſcorde da altri. 22o,

concordato ſeco ſteſſo. 213.

Sofipatro Cariſio 85.87.367.

illuſtrato.87.

Spartiano. 43. Io4 illuſtrato.

69.difeſo.57.

Statio.145.148.149.152.16o

I 63.165.239.248.27o.276.282

326. 329.4o I.488.566. illuſtra

t0. I 46. I 64.219.27 I, emendato,

749.notato.167.riſcontrato con al

tri.234.566.629 concorde con al

tri.147.diſcorde da altri. 147

Stefano Bizantio. 7. 29. 123

193.25o 295.297.322.332-344.

36o 438.469. 6o8.628.632.il

luſtrato. 7.194.598.6o9. not.5o.

rifiutato. 2o5.471.riſcontrato con

altri. 598.6o9 concorde con altri.

7. diſcorde da altri. 7. concordato

con altri, 3 ſeco ſteſſo. 247.

Stefano Pighio rifiutato. 184

256.433.

Strabone.7.14.15.38.112. I 16

I 19. I 2o. I 23.135. 138. I 6o. 174

182.183.188.192.198. I 99.2oI

2o2.2ro. 21 I. 212, 215,226.227 e

228.25o 251.252.253.258.259

263.264.272.274.283.235-29o

295.3o6.3 12.3 14.3 19.323.324

333.337.342.344.348.381.383

384.387.389.39o.4o 1.4o6.434

465.471.478.479.485.49 i 497

514.518.526.529.532.555.166

568.572.578.579.588.6oo 6o1

6o7.614.616.621.622.624.626

631.637.638.639.64o.642.649

659.662.663.665.668.687.721

729.735.739 766.illuſtr.7.9. Io

12.27. 2o4.262.272.286.289.

292.3e3.336.339.35o.354-39o

392.431.469.477.48o.484.499.

53o.597.611.612.615.623.6 l 3

646.652.663.664.675.677.678

761.762.764.77o.778. difeſº.

2o5.596.647.752.762. emenda

to.337.354.39o.43 I.notato.152

156.19o.2o2.31 1.337.387.431

459.762, rifiutato. 572.riſcòtratº
iC0/º
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ci altri 25.38.246.262.263.273

308.325.35o.35 5.385,4o2.436

47o 484 497.499.53o.532.568

61o.612.646.663.664.673.72o

736. concorde con altrº. Io9.114.

125.129.2o4.228.324.4o4 65 I.

684 694. diſcorde da altri. 197.

297.22o.23o.28o.296.387.4o3.

419.54 1.624 628. 651. 675. di

ſtorde da ſe ſteſſo. 116, 4o3.763.

concordato con altri 27.2o5.2o6.

287.39o.477.533.633.677 762.

concordato ſeco ſteſſo.741.

Suetonio. 21.148.221.228

229.23o o9.425.658.659.723

7,2.739 illuſtr.25 15o 43 i 451.

618.742 not.452.658 riſcòtrato

ci altri. 429.diſcorde da altri.222

concordato con altri 25.769,

Suida.7.299.779. notato.631 .

Tauole Capitoline. 712.774.

Teofraſto.5o7.
-

Teopompo Chio.rifiut.279.

Terentiano Mauro. 513.52o.

Terentio Scauto.599.

Tertulliano. 2. illuſtrato. 314.

rifiutato.327.

ni"iare.26.52o

riſcontrato con altri. 22.494.32o.

Timeo. illuſtrato.29o. riſcon

trato con altri 756

Titinnio. illuſtrato.618.

Tolomeo. 13. 51. Io I. I74

459.477.479 illuſtrato 11o 329.

gao. ai 6.419. difeſo 11 o 34e.

notato. 155. I 9o 338 riſcontratº

con altri. 4- 6.744 diſcorde da al

tri. 1 Io.4 I9 -

Tomaſo di Vio, detto il Gaº:

tano rifiutato.36.

Torquato Taſſo, lodato. 487.

illuſtrato473.487.546 emendato

473 ſeco ſteſſo concordato, 546.

Trebellio Pollione. 41.

Tucidide. 29. 192. 197.295.

579.596.667 illuſtrato. 194.653.

68 I. riſcontrato con altri 653.681

concordato con altri 2o5.

Valente Acidalio.26.

Valerio Maſſimo. 3 17. 639.

7o4 71o.illuſtrato. 184.187.39 I.

395.768. emendato. 433. notato.

43 3.rifiutato.776. riſcontrato con

altri.434.436.54o 612.686.727

755. concorde con altri. 755. di

ſcorde da altri 54o.712.755.

º Varino Fauorino. illuſtrato.

I 59.motato. I 59.

Varrone, 87. I 1o. I 52. I 56.

185.326.367.5o1.5 I 2.529.532

548.552.553.557.569.6 16 648

662. illuſtrato. 16.158.162.486.

52o.523.531.562.66o emendato

557.562. notato. 99.554.661. ri

fiutato. 157. riſcontrato con altri.

22.5o2. 52o. 523.53 1. 562.di

ſcorde da altri. I 53. concordato co

altri.533.

Vegetio. 223. 23o. 4o4.con

cordato con altri. 252. -

Velleio. 2 1.2 18.229. 247.

282.283.288.343.361.365.385

465.474.475.568.638.644.653

654.72o. 729.735.737.778.lo

dato.2o4. illuſtrato.56.2 16.292.

61 1.61 .675 7o4.733.755.emè

dato. 51. notato 2o4. 2o8. 655.

7o4 732. riſcontrato con altri.

370s
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37o.455.491.568.61 1.675.72o

733. concorde con altri.2o4.229.

diſcorde da altri. 197.2o7.229.

257.526.7o4.7o6.732.concorda

to con altri 2 o5.zo6.287.

Verrio Flacco. 399.

Vibio Sequeſtro.16.3o9.329

33o.354.662.lodato.445.notato,

397.rifiutato.12 t.

Vincenzo Lupano, rifiutato.

7.

Virgilio. 163. 189.229.254.

282.323-372.387.388.44o.45o

477.498.519.527.54 r.567.613

627.639. 659. lod.29.47o.628.

illuſtrato. 29. 161. 213.333.373.

47 I.472.473.434.495.496.499

5 I 1.577.6oo.6o1.61e 613.615

RACCONTO SEcoNDO

62o. 628.675.742744 emenda.

to. 3o, riſcontrato con altri. 484.

491.495.5 II.6o1.6io.6 13. 675

742.744 diſcorde da altri. 221.

336.628 concordato ch altri. 5os.

Vitruuio. 26. i 16.3 1o. 441.

477. riſcontrato con altri 4 4.

Vliſſe Aldourando.51 2.rifiu

tat6.544e

Vlpiano, Giuriſconſulto. 166.

174.566.78o. illuſtrato. 122. ri

ſcontrato con altri.256.514 con

cordato con altri.755.

Volcatio.riſcontrato con altri,

385.497.

Vuillibaldo, Veſcouo Eſtaten

ſe. 537. -

Zoſimo 62.

DE L vo G H I E T D E P o P o li

De'quali in queſto Apparato ſi ragiona.

Banti, popoli di Eubea, che

paſſarono in Macedonia, nè

furono i fondatori di Cumain Ita

lia, benche foſſer Calcideſi. 21o.

2 I I • -

Aborigini furono i ſecondi ba

bitatori del Latio, di origine Eno

tri. s85. Così detti, per hauer ha

bitato ne'monti. 594 che in altra

maniera ſarebbero ſtati Aborigi

ni i Sicoli, è gli Auſoni. 595.

Acerra, città nel confine della

Campania Capuana verſo la re

gione Nolana.3o.693.danneggia

ta dal vicino fiume Clanio, 25 da

Sanniti premiata da Romani, 111

36o.698.Suo molto fertil campo

3o. 36o.498. -

Acque Sinueſſane, che appar

tennero alla Campania Felice, nºtº

paiono quelle, che furono famoſº

per gli loro bagni. 132.133.134

42;.cheran medicinali, ci furonº

frequentati da nobili perſonaggº

1 ; 5.136.ſe non s'intenda alqiº

to diuerſamente da quelche nº

detto
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detto alcuni antichi autori. 748.

Ad Ottauo, luogo nella Via ,

Appia frà Capua,et Sinueſſa.186.

466 diuerſo da quello, che iui fà

detto.A Nono. 467.468.

Agnano, lago, chiamato pri

mieramente Anglano, fà prodot

ta da terremoti di quel luogo, º

da alcuna eruttione di fiamme,

267.263.Sue Terme.268.

Agnena,rio. 134 appreſſo Ca

pua nuoua.268.

Albana piazza in Capua,mol

to frequète,& delitioſa.552.56o.

755.768.
- v

Alife,città de'Sanniti, attribui

ta da Auguſto alla prima regione

d'Italia. 37.414 nella via da Ter

racina in Beneuento per Teano.

409.Suo ſitofrà Venafro,6 Tele

ſo.432.Suo campo.416.

Aminei furono i Pelaſgi, che

dalla Teſſaglia vènero nella Cam

panta; il cui campo fa poi detto,

Falerno.457.527,

Anagni, città della Campania

Romana,la diuiſe dalla Puglia,in

teſa in vn nuouo modo.76,

Anfiteatro antico di Aquino,

hora diceſi. Le Grotti de'Pagani,

23 I,

Anfiteatro di Capua fà edifi

cato nel tempo, ch'ella era colonia

de'Romani.723. -

Angri, nuouo caſtello nel Pro

montorio di Sorrento. 337,

Angulari.6 Angulane Terme

ſono quelle del lago Anglano,det

to bora. Agnano. 268.

A Nono, luogo nella via Ap

pia fra Capua, o Sinueſſa. 186.

466. diuerſo da quello, che iui fù

detto. Ad Ottauo.467 468.

Antignano, colle incontro del

Lago Agnano, frà Napoli, 6

Pozzuoli. 148, 149.

Apennino, monte, ſi deſcriue

da moderni peruenir per vn ſuo

ramo ne Salentinº. 762.

Appia via.Vedi.Via Appia.

A Quarto,campo,gtà da Latini

detto. Leborio: & da Greci Fle

greo. 261.262. Sua forma.262.

266. Sua miſura.26 2.

Arabi, popoli dell'Arabia Feli

ce, primieramente habitaron me'

tabernacoli.484. Paragonanſi con

gli Etruſci della Campania Felice,

485.668. -

Arabia Felice, paragonaſi con

la Campania Felice. 484.485. Fù

anche detta. Beata; melche anche

alla Campania ſi paragona 488.

Arcadi, popoli dell'Arcadia,

vènero nel Latio col lor Rè Euan

dro.586.625.626. Alcuni gli han

creduti i medeſimi, che i Pelaſgi.

588. per falſo argomento di alcu

ne loro ſomiglianze.589.

Ariano, città. Vedi. EquoTu
tiCO. - .

Arpaia. Vedi. Caudio.

A Settimo, luogo nella via

Conſolare da Capua in Pozzuoli,

& in Cuma. 2 61.363.467.

Aſtruni. Vedi. Gli Struni.

Atella, città, non molto lontana

dalla via Conſolare, che conduceua

f da
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da Pozzuoli in Capua. I 5o.attri

buita agli Opici. 193. 194. 6o9.

detti anche. Oſci. 6o9. Sue fauole

da riſo. 61 2. Eſſendo, forſe, ſtata

preſa con Galatia da Sanniti, fù

ricuperata.da Romani. 697. 698.

con la quale, ci con Capua ella poi

contro di eſſi ſeguì le parti de'Car

tagineſi.715. Hebbe il dominio di

vn cambo nella Gallia.36o. In

alcun tempo fà come il capo della

regione, chiamata. Liburia. 266.

Credeſi, che dalle ſue ruine bebbe

origine Auerſa. 361.

Atene, città habitata nel mon

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

piano. 594. 595. fù iſtituita capo

dell'Attica del ſuo Re Teſeo. 667.

668 di ciò con Capuaparagonata.

668,

- Ateneo Promontorio. Vedi

Promontorio di Sorrento.

Atenieſi, condotti da Diotimo

lor general di mare, accrebbero

Vapoli. 289. 293. Non atteſero

molto anticamente alle coſe di

mare. 291. Loro porti.758.

Atina, nuouo villaggio nella

Dioceſi di Caiazzo, non fù Atina,

città, che a Sanniti tolſer con Ca

tutia i Romani. 4o7.

Atina,città ne'Polſci 4o7. for

fe non ella, ma Atella nella Cam

pania,nè con Calatia,ma con Ga

latia, fà ritolta a Sanniti da Ro

mani,697.698.

Auella città, detta anche.Atiel

lano:non diede il nome alle Auel

isne: che ſono le Nocciuole, chia

mate primieramente. A belline.

345. Si crede fondata da Calci

deſi. 345. 633. Il ſuo primo nome

fù. Mera. 345. 6 poi Auella,da

gl'imbelli Etruſci, che vi ſi ſal

uarono. 345. 346. fuggendo da'

Sanniti, ch'hauean preſa Nola.

678.

Auellino, città negl'Hirpini.

338. abbondante di Abelline, che

ſono le Nocciuole. 345. dal qual

lato era vn degli aditi nella Cami

pania Felice. I 18 417.

Auerno, lago, del quale, 6 del

lago Lucrino ſi formò il Porto

Giulio. 228.onde poi fà preſo l'un

lago per l'altro. 541. Fù chiama

to. Etruſco. per gli Etruſci della

Campania Felice. 25o. Sua de

ſcrittuone. 253.254. Fùprodotto

da terremoti, quando quel luogo

aſſalò fiamme. 267.

Auerſa città nuoua.361. ch'era

ſtata caſtello del Napoletani con

tro de Capuani. 363. fù edificata

da Rannulfo 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 Re Roggiero,

& da lui ſteſſo rifatta in odio de

Napoletani. 364. Suo campo mol

to fecondo. 363.499.

Aurunca, città, detta anche -

Auſona. 444 antichiſſima ſopra

alti colli.472.473. Ne fà creduto

fondatore Auſone, figliuolo di

Vliſſè. 44o. 473. fattoloſamente.

6o3.6o4. Dopo eſſer diuenuta de

dibitia

º
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dititia de Romani,695.fù diſtrut

ta da Teaneſi, ſuoi vicini . 473.

6o4.774. Vedi. Sueſſa Aurunca.

Aurunci, detti anche Auſoni.

443.6oo.619 popoli vicini a Vol

ſci.441.445.47o.6oo.765.domi

narono prima di tutti il campo

Falerno.443.444.445. Per la lo

ro grande antichità habitarono

primieramente negli alti monti,

6o1.ci furono giganti. 6oI. 6o2.

Vedi.Auſoni.Auſonia.

Aurunci,cittadini di Aurunca,

congiurarono co Latini contro i

IRomani.695.Ne trionfò il conſole

Torquato.774. Fuggendo da Tea

neſi, abbandonarono la loro città,

& ſi ricoucrarono in Sueſſa. 473.

474.Vedi.Auſoni.

Auſoni. 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 quà, o di là del medeſimo fiu

me. 6o6. Mà più lungamente di

qua & di là del fiume Liri. 47o.

6oo.6o6.61 o 619. ottenèdo que

ſti di quà il principato di tutti. 765.

Vennero dalle contrade del mare

Auſonio. 585.599.6o5.6o6. non

già paſſarono da queſte à quelle.

77o. Poſſono chiamarſi popoli del

la Campania,per eſſerci rimaſi più

lungo tempo,che altroue, 599.6o5

6o6 Furono antichiſſimi.599.Nò

preſero il nome da Auſonefigliuo

lo di Vliſſe. 6o3.6o4.Non furono

diuerſi di origine da gli Opici.

6o6. Furono eſtinti da Romani,

695.Vedi. Aurunci.

Auſonia, regione preſa in vari

modi. 44o. 44 . 47o. 6oo. 6o4.

6o5.619.2uella ch'eraf a Cam

pani, & Volſci, fù poi vna delle

quattro Prefetture de Romani

nella Campania Felice. 7 17. la

qual non fù la prouincia, che leg

geſi appellata. Cales. 718.

Auſticola. Vedi. Saticola.

Baia,città di ameniſſimo ſito, gr

di palaggi Imperiali. 224. Varie

maniere delle ſue ville. 226.754.

Anche altri luoghi ameni furono

detti col ſuo nome,225.754. Non

è noto, per qual maniera fà da al

cuno notata d'inſalubrità. 225.

Per la ſua nuoua fondatione fà

detta città nuoua.272.445.757.

Sue Oſtriche. 541.542.

Baia, porto. 224.

Barbarici campi appreſſo Ter.

ractma. 59,

Bauli,villa appreſo Baia.222.

224.232.492.

Beneuento, città de Sanniti

Firpini - 44 fà attribuita alla

Campania dall'Imp. Hadriano. 5 o

Reſtituita poi al Sannio, 6o. nefà

il capo 61. La ſua chieſa fin da'

tempi molto antichi fà metropoli.

53. Il ſuo Ducato, iſtituito da Lon

gobardi, abbracciò la Campania

frà terra. 7o.564. Vedi. Caudio.

Beneuentana regione,che ab

bracciò queſta parte d'Italia di

quà di Roma , da alcun fà detta.

Auſonia 441. -

f 2 - Brin
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Brindiſi, città in cui finiua la

via Appia. 4o 1. fà comunporto

de'Romani per gli loro affari nella

Grecia, º nell'Aſia.4o2.4o4.

Caiazzo,città già detta. Cala

tia.351.non fù di molta fama. 41t.

Calatia, città, hora detta Ca

iazzo - non fù nella Via Appia.

351.352. Fù picciola città. 353.

Fù ſcambiata con Galatia. 4o6.

4I I 697. Se ne tacque da molti.

41 n.Se m'hanno non ambigue me

morie.4o7 698. Non mancò gia

mai.41 I. Non è certo, ſe apparten

me alla Campania Felice,ò pure à'

Sanniti. 412.414. Fù contribuita

di Capua da Silla.723. Suo campo.

4o9.42 1. fà compreſo nel campo

Trebolano.764.

Calcide,città metropoli di Eu

bea, 2o4. -

Calcideſi di Eubea edificarono

Cuma in Italia. 197.2o8. Furono

di origine Atenieſi.2o4.758.759,

Mandarono fuori varie colonie.

2o4. Quelli che paſſarono in Epi

ro, non furono i fondatori di Cuma.

Italica. 2 Io. Accrebbero Napoli,

paſſandoui dall'iſola di Pitecuſa.

289. 293. Anche lorſi attribuiſce

Nola. 342.633. & Auella.345.

Caldana di Cilitia fù detto in

alcun tempo illuogo, doue ſorgono

le medicinali acque Sinueſſaneap

preſſo gli Alberghi Cediti, 142.

Caleni,ch'eran dal lato Setten

trionale della Campania Felice.

115.116 furono i cittadini di Ca

lºs 434. -

Caleno,città.hoggi.Calui 431

432 nome deriuattuo da - Cales.

434.435.vſato per lo ſuo primiti

uo.436.nè ſenza l'effempio di altri

ſimili nomi.438.439. Il ſuo cam

po. Caleno. fù alle volte confuſo

colcampo Stellate,cº col Falerno.

426.427.428. eſſendo ſtato il ter

ritorio di Cales.434. -

Cales, città degli Auſoni 344

44o per altro modo detta. Cale

no: boggi. Calui. 43 1.432.436.

439: fù da alcuni ſcambiata diſi

to con Teano.A 2.433.da altri fà

collocata ne'Peligni,che poeticame

te ne fecer fondatore Calai. 439.

44o. Sua antichità.44o. Sue mu

tationi.441. Suo vino. 43 5.5 I8.

suoi vaſi 557. Preſe l'armi coSi

dicini contro gli Aurunci, 6 da

Romani, che poi la fecero lor colo

nia, fà ſoggiogata. 695. Non le

appartenne la prouincia, che leg

geſi chiamata. Cales.718. -

Callicola,monte. 167.appreſſo

Cales, 6 dall'altro ſuo lato detto,

Trebolano.42o non fù nel luogo,

che hora ſi chiama. Caianello: ne

frà Carinola,º la Torre di Fran

coliſe. 421.764.

Calui, città nuoua, fondata da

Longobardi di Capua nuoua, doue

era ſtata Cales,441.nel territorio

d queltempo di Carinola, 442. E

hora in dominio del Comune de

Capuani 442.

Campana. Vedi.Via Capana.

Campani furono detti Opici

da alcuni Greci. 29.193.Alle volte

- furono,

-

ſi

s
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furono preſi per la Campania Ca

puana.47o. 6oo & alle volte fu

rono inteſi per gli Tirreni 653.Ot

tennero i luoghi di terra,º di ma

re della Campania. 195.751. Fu

rono da Latini chiamati in queſto

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

661. Vedi. Etruſci.

Campania dinotò lo ſteſſo, che.

campo Campano. 14.17.22.25.

26.3 quelche d'Greci.Opicia &.

terra degli Opici 193.194.195.

75 i nomi più antichi. 194. Di no-,

me proprio diuenne appellatiuo 6.

ci fù preſo per ogni luogo fertile,

ci piano.77.78.82.84.87. & pia

no, benche inculto.82.

Campania terra, valea quel

che Campania. 6 terra Cam

Pana.26.

Campania fà detta in alcun

tempo l'Epiro. 9. il qualnome ne

fu diſuſato prima della guerra

Troiana.9.

Campania antica in Italia

giunſe fin alla Lucania, alfiume

Silaro. 9.6o.646.652. & dall'op

poſtolato, forſe, fin a Terracina.

3o.cº a Volſci. Io8.744. Da alcu

no fù confuſa con la Campania.

Pelice. Ioo.744.

Campania, regione d'Italia,

alle volte preſa più largamente,º

alle volte più ſtrettamente 67.fù

denominata da Capua,6 da ſuoi

Campani, non già dal ſuo piano

campo 75-95.194.661.771. Altri

diſſe dalla ſia a forma di vn curuo

ſeno. 92. 66o, Peruenne dal Pro

montorio di Sinueſſa a quello di

Sorrento. I 3.3 I. Fù ſcambiata c 5

la nuoua Campania Romana.

8o 81. & con la Campania anti

ca. 99. 1oo. 743.744. & con la

Campania Capuana. 99. 1oo.

743.744.Ne fù allargato il nome

alle vicine regioni dall'Imp. Ha

driano. 41. 45. le quali al ſuo pa

ragone erano ſtate oſcure.56.743.

Il ſuo nome fà antipoſto a quelli

dell'altre di quà di Roma. 68. Nac

que ne'larghi campi di Capua: ſi

eſtinſe negli anguſti lidi Napole

tani.74. Fù ritenuto dagli ſcritto

ri con vari ſignificati. 75.8o. Fù

da Romani nella ſua deſcrittione

ſeguito il modo della natura. 96.

1 io. 1 I 2.7o1. Fù per lode detta.

Felice. 97. 484. ch'hora è ſuo op

portuno cognome. 98.Si dichiara il

tempo della ſua deſcrittione. Io3.

Io4. Io5.1o6. Io7. I I I I I 2.7oo.

7o1. & il ſuo confine verſo Occi

dente. Io 1.743.748. verſo Mez

zogiorno. Io9.744.76o. verſo

Griente. I 13.744 verſo Setten

trione. I 1 5. La ſua lunghezza fà

da Settentrione a Mezzogiorno.

99.1oo. I 14 eſſendo cinta da mon

ti, i 14.572. & dal mare. I 18.mel

la maniera di vn Teatro,ò più to

ſto d'vn Anfiteatro. I 17.Suoi in

greſſi da luoghi frà terra. I 18.

348.351 417.Cominciaua da cam

pi Veſtini,3 da'Cediti. I 26.143.

746.747. Lunghezza,larghezza,

e ambito ſuo.48o. Fù detta Feli

ce, per la fecondità. 483.484 nè

queſta,
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queſta fà la ſua maggior lode: ma

fu quella di feconda o amena.

486. Suo paragone con l'Arabia

Felice. 434. 488.5o8. & con la

Giudea.493.6 con la Sicilia.571.

º c5 le regioni del fiume Pò.645.

La ſua amenità ſatiauafacilmète.

492.& era propria de ſuoi lidi di

mare. 487.488.489. 49o. 492.

49 5. che nel principio furono ſel

uoſi.491.Suoi porti.221.Amenità

anche de ſuoi luoghi frà terra.49o

di cui fà più propria la fecondità,

493.494.499. 5oo. 531. Fù il

granato di Roma.495. Era la ſua

fecondità a beneficio di Capua, ſua

metropoli. 495. 496. 497.5 (6.

Suoi fiori, gº herbe. 5o4.767. Sue

frutte. 5oo.Suoi arbuſti. II. Sue

vigne. 5 I 2, Sue vue. 5 I 2.5I 3.

Suoi vini. 514.515.516. 517.

5 18.519. Suo oglio.529. Sue bia

de.53o.768. Suoi peſci.539.54o.

Suoi vccelli. 543. Suoi beſtiami.

544 545.547. 548.768. Latte

delle ſue vacche. 547. Suo caſcio,

I 26. I 27.543. Sua facile coltura.

548.Sua terra Pulla.549.& pol

ueroſa. 55o. Suoi vaſi di bronzo,

e di creta. 556. Suoi iſtromenti

ruſticali. 553.554. Fù induſtrioſa.

5 51. nell'agricoltura, º in altre

arti fabrili. 553. 554. 555.556.

557.558. & general mercato di

tutto il mondo.565.566.567. Lo

data di ricchezze. 567.Compendio

dell'Italia. 569.57o.571.769. &

di maggior lode.57o.Nö ſono ſuoi

infortunii, nè le frequenti eſterne

inuaſioni: nè gli ſpeſſi terremoti.

572. mà gl'incendiº del Veſuuio»

c9 de luoghi di Pozzuoli. 573

Suoi vari popoli. 578. 579.664:

allo ſpeſſo mutati per la fecondità

ſua. 579 769. che dopo hauerne

fatto acquiſto, ſi appreſero ad una

vita molle. 58o. 634.77o. fra.

quali non ſon da porſi i Sicoli,

395.md gli Opici 597 gli Auſo

ni. 599.gli Oſci. 6o7.i Pelaſgi.

619 forſe Cacco con le ſue 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. 65 1. 67o.671.672.673.69 I.

& finalmente i Romani 651. che

l'acquiſtarono a parte a parte in

vari tempi, º in vari modi.it

112. 651. 672. 69o.691.692.693.

694.695.696.697.699.7oo &

la diſtinſero in quattro Prefetture,

716.717.718 ſiche non fù diſtinta

fin al Silaro in tre parti, come altri

ban pèſato.719. La ſudetta ſua di

ſtintione non era più in vſo à tem

po di Auguſto.717. mà le ſue città

eran diſtinte in municipij, 3 in co

lonie, maggiori, ci minori. 723.

778. Le dodici città, che ci hebber

gli Etruſci,non ſono ben note, 65 I -

65». & nel principio, forſe, non

furono città: ma villaggi, adunati

in dodici regioni 652.668.

Campania Capuana, che fa

parte della Campania Felice. I 5.

22.23.27.3o.31.1o9.47o 693.

741.fù da alcuni ſecoconfuſs 17.

9 -

-



RAC C O NTO SE COND O ,

98.744 & con la Campania ,

antica 1oo. Ella fà la propria

Campania.27.95. Fù la regione,

ch'era ſtata habitata dagli Oſci.

61 1,77o.Non fù giamai preſa da'

Sanniti. 65 1.67o.671.672.673.

69t. L'ottennero i Romani per la

deditione de Capuani. I I 1. 496.

497 69 1.692.693 i quali non la

confuſero col reſto della Campania

Felice. 23. I 13.718.6 dopo hauer

foggiogata Capua, la iſtituirono

vna delle quattro ſue Prefetture,

rimanendone anche Capua il capo.

104.715.716.717. la qual ſola

ſempre dapoi lor conſeruò molto

vtilmente la ſua fede. 34o. 7 19e

Vedi. Opicia.

Campania Felice fà da Au

guſto congiunta in vna regione cò

ambidue i Latij, co Picentini, ºr

cen parte del Sannio. 37. eſſendo

rimaſo nelprimo vſo il ſuo nome.

38 creduto da alcuni all'hora dila

tato.42. che l'han detta antica è

differenza della nuoua Campania

Romana.42. -

Campania, che par detta ſua

da Floro, non fa la Cordubeſe.88.

nè la Reméſe.89 nè l'Italica,89.

9o nè fà altra Campania veruna

9 I.

Campania,dimoſtrata da Gior

nando fin al Faro 65 abbracciaua

l'intiera parte dell'Italia di quà di

Roma.69 iſtituita, forſe, dall'i mp.

Eadriano 69. ,

Campania deſcritta dall'Imp.

Badriano, abbracciò i due lati, i

Picentini,gº gl'Hirpini. 43. 44:

55.743.Giunſe ad Equo Tutico»

& alla Puglia 47. I 15.386.744.

745 à Triuico.5o.& ad Eclano.

51. & verſo Roma a Terracina.

55. & più oltre verſo il fiume

Teuere. 55.Non fù mutata dall'

Imp. Coſtantino. 5o. Vedi. Cam

pania di Procopio, Campania ,

di Giornando. - -

Campania,dimoſtrata da P

copio, peruenne dalla Lucania a

Terracina. 58. Fù deſcritta da

incerto autore fra gli anni dell'

Imp. Gratiano, º dell'Imp. Ieo

doſio ſecondo 64. O ver ne fà au

tore l'Imp.Coſtantino.69.

Campania fà da Silio, ci da

altri dimoſtrata, cominciar dal ſe

no Formiano. 3 I. & dal fiume.

Vfente. 34. 652. attendendo,che

hauea di là principio la ſua dilet

toſa riuiera.33.34.39.742. Vedi.

“Via da Terracina in Napoli.

Campania, detta ſua da Soſi.

patro, potrebbe parere eſſer la

Franceſe. 86. mà egli inteſe de'

luoghi campeſtri 87.

Campania Napoletana.Vedi,

Napoletana Campania.

Campania Remenſe in Fran

cia,denominata da ſuoi piani camr

pi.84 in tempi non molto antichi,

85. - -

Campania Romana non può

chiamarſi.campo Campano.42.

Fù congiunta alla Puglia, inteſa

per lo Regno di Puglia. 76. Di

teſi volgarmente.Camragiper

- - gli
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gli ſuoi piani campi. 77. da tempi detta anche Cafia.&.Cafie.7. edi

non molto antichi. 79. Da alcuno è ficata da Enea 7.Sua diminutione.

ſtata ſcambiata con la Campania

Felice.8 I.

Campania,inteſa nuouamente

per lo Principato Capuano. 75.

& in ſentimento dello ſteſſo Prin

cipato, fù mutato il ſuo nome in

quello di.Terra di Lauoro.771.

Campano campo, inteſo per

la Campania Felice. 14. per la

Campania Capuana. 17. 52o.

69 1.692.693. per lo territorio di

Capua.2o. Io2. per lo campopu

blico del Popolo Romano, tolto d'

Capuani.2 I.23.429 per lo campo

Stellate. Io3.428.

Campano campo publico del

Popolo Romano parte della Cam

pania Capuana 23. benche non fù

di gran miſura. 21. fù nondimeno

maggiore di diecemila iugeri.741.

eſſendo da eſſi ſtato ſcemato in va

rij modi. 22. Finalmente da Ceſare

con altri campi fà diuiſo frà colo

mi, che deduſſe in Capua. 24. Fe

condità ſua.532.

Campo,Falerno,Flegreo,Le

borio, Roſeo, Stellate, Tauraſi

no. Vedi ne'loro propri luoghi.

Campto fù detta da Greci la

città,da Latini chiamata Voltur

no. I 59.

Canzia regione di nuouo nome

nel preſente territorio di Capua.

467 . .

Capitolio di Capua. 425.

Capi Colonia.8.

Capua, città dell'Arcadia. 6.

8.

Capua,città della Germania. 8.

CAPVA,città della Capania.6.

in Italia. 15.non fù deta.Voltur

no per modo di vn diuerſo nome.

158.669.non fù appreſſo al mare.

375.376. mà frà terra 376.377.

per douer eſſere la metropoli delle

altre. 384. Nèfù dal lato deſtro

del fiume Volturno. 377. nè alla

ſua riua. 378. 669. mà vicina al

monte Tifata cà picciola diſtanza.

48o.& lontana dal ſudetto fiume

per 19 ſtadij.381.382. Il ſuo ſito

fù eletto con molta cura. 382. lon

tano da perigli del mare. 383. in

vn campo aſſai fecondo, ci ſotto

vn cielo ſalutare. 385. quaſi nel

mezzo dell'Italia. 386. commodo

per la vicinanza del fiume Vol

turno. 387. Fù antipoſto al ſito di

Roma. 385.497.772. da'medeſimi

Romani, 387.388. Alcuni l'han

falſamète creduta città degli oſci.

6 14. altri l'attribuirono a Capi

Troiano, compagno, ci cugino di

Enea. 628. 629. altri diſſero, che

preſe il nome da Capi, Re Troiano.

63o. altri, che Romo, figliuolo ai

Enea la denominò da quel Troia

no Rè Capi 631 altri, che da lui, ci

dal ſuo fratello Romolo fù edifica

ta. 631. eſſendoſi concordati molti

ſcrittori nella ſua Troiana fonda

tione in gratia de Romani, 63 2.

L'opinione, che ne fece autore Ca

pi Siluio, Rè di Alba, perturba le

hiſtorie
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hiſtorie de popoli della Campania

Felice, ci de Latini Albani. 634.

6; 5. 3uella, che ne fece gli Etru

ſci,ha più copioſi, e più graui au

tori di tutte l'altre.635.652.657.

della qualgente ella nella Campa

mia fà metropoli. 99.649.ci ſeguì

d'eſſer metropoli della Campania

Capuana. 99. 65o.7o5.707.71o.

ancor dopo che fù ſoggiogata da

Romani.715.716.777.La ſua fon

datione, attribuita à gli Etruſci,

precedette quella di Roma. 654.

ma da altri fu riputata più nuo

ua. 655. che, forſe, inteſero della

ſua ampliatione.656. Furono cre

dute varie origini del ſuo nome.

333.656.657. 669. & quella dal

campo eſſer di tutte la più vera,

159. 657. I Capuani antichi beb

bero per fermo, che il preſe davn

certo Capi, dal quale foſſe ſtata

edificata. 657. che può riputarſi

Etruſco. 659.come anche i moder

mi Capuani moſtrano eſſerſi per

ſuaſi 77o. ſiche ella primieramen

te foſſe ſtata detta. Camplia 158.

66o. Fù in ogni modo il ſuo nome

più antico dell'altrui dire. 665.

666. 667, ch'era nato prima del

ſuo accreſcimento, quando da ſuoi

Etruſci fù in nuoua forma habi

tata.667.671. alla ſomiglianza di

Atene. 667. 668. Alcuni diſſero,

che fù tolta d gli Etruſci da San

niti. 614.67o.67r. con lor mani

feſto errore. 61 5. 671. 672. 673.

hauendone fatto ſcambio con No

la 678. dalle cui frequenti ſcorre

rie quaſi aſſediata, fece di ſe, cº di

ogni ſua coſa deditione d'Aomani.

671.672.69o.691.7o 1.7o2.774

da qual deditione,ò non fù così am

pia,6 dura; è fà poi mutata in

confederatione.7o3 7o4.7o5.7o6

frà lor pari, ma ſolamente nel no

me.711.7a 2.775.che forſe,fà con

tratta dopo vna ſua nuoua dedi

tione alla lor fede. 7o9.71o.775.

er la quale oltre del contribuir

ſoldateſca nelle lor guerre.726. fù

accettato nella città alcun preſidio

de loro ſoldati. 73 1. Fù di leggi

pari la ſua confederatione con a

Aannibale.71 2.776 da lui poi no

oſſeruate 713. Fù delle più ricche

città d'Italia. 377.721. & in ogni

tempo digran lunga maggiore del

l'altre città d'attorno.25.387.465

486.568.72o, 72 I. eſſendoſtata

feliciſſima lungamente. 485. 496.

72o.721.722.723. Sua amenità,

ci delitic.375. 49o. 766. Fù ſua

proprietà l'eſſer ricca. 495. 496.

567.768.Gli attributi di ricchez

za, & di pinguezza della Cam

pania Felice eran ſuoi 567.568.

768. la cui fecondità ritornaua

in vtil ſuo.495.496.497.5 16. Fù

in vari tempi, º in vari modi

riputata vna altra Roma. 72 1.

722.769.Sua potenza. 726.768.

769 Per alcun tempo fà come la

Rocca de' popoli vicini. 689. La

ſua republica era in gouerno della

gente nobile. 545. I ſuoi equiti fu

rono di valore,cº di numerogran

de.545.546.776.777. Dagli an

- 8 tichi
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tichi fa paragonata a Roma, 3 a

Cartagine. 2. a Cartagine, é à

Corinto. 768. Fù da Romani ri

putata capace dell'imperio del

mondo.778.Aſpirando all'imperio

dell'Italia. 713. per comun vitio

humano non contenta di quello del

la ſua Campania.571fù ſoggioga

ta, ci aſpramente trattata da Ro

mani,che à ſuoi edifici ſol perdo

marono.496.713.714. Diuerſità

della prima,º dell'ultima ſua de

ditione.714. Soſtenne per ſe ſolala

lor guerra. 715. più che dalle loro

armi vinta dalla fame. 777. Suo

ſtato eſſendo lor Prefettura. 552.

714, 71 5 7 16.729. per lo qual

tempo lor conſeruò ſincera fede, ci

giouò molto d' loro eſerciti in mol

te maniere.719.72o. Suo ſtato,eſ

ſendo lor colonia. 2.465.568.72o.

721.722, quando per la ſua felici

tà ottenne giuſtamente il cognome

di Giulia Felice. 25 483. 722.

non eſſendo all'hora ſtata ſua de

gnità,l'eſſerſi detta.Republica.12.

739. I ſuoi Romani coloni furono

della Triba Falerina, 3 della

Stellatina. 4t 1. Nel giro del ſuo

territorio, diſegnato col ſolco del

l'aratro, furono collocati i termi

mi di ordine di Auguſto.722. Pro

duſſe,d accolſe buomini letterati.

73o.779.78o.eſſendoci anche ſtati

publici profeſſori della lingua

Greca. 78o. Segui le parti dell'

Jmp. Vitellio in gara de' Pozzuo

lani,é la ſua gente nobile n'hcbbe

grafie caſtigo. 4o. 256.723. Suoi

vini.514.Suoi Cauoli.767.Ci era

gran trafico di oglio.529. Ci ſifa

ceua il general mercato delle città

della ſua regione. 552.553.554.

555.556.557.558.559.56o.561.

562.563.564. & di altri luoghi

di oltramare. 555.562.566.568.

Suoi vaſi di bronzo, 6 di creta.

556.Suoi vnguenti.559.Suoivn

guêtarii. 56o.561.562.563.565.

Fù bruciata la prima volta da'

Vandali di Africa. 17o.i81. & fi

nalmente anche dagli Africani

Saraceni,285. Vedi.CAPVANI.

Capua prouincia, inteſa per

la Campania Capuana. I I 1.716.

777. -

CAPVA nuoua, edificata da

Landone, ſuo Conte, appreſſo il

ponte di Caſilino, nel fiume Vol

turno. 169.17o.374.396. douefù

Caſilino. 396. mà da Caſilino di

uerſa. 398.399. & nella coſtante

fedeltà verſo i ſuoi Rè à lei pari.

399. Fù principal ſede de'Prenci

pi Longobardi, 3 de Normanni.

2. E cuſtodia del Regno. 173.4oo.

c3 ſua chiaue.399. Ha in dominio

Caſtello a mare del Volturno.178.

74o. fondato la prima volta dagli

antichiſſimi Capuani. 157. 6 an

che la città di Calui, doue fù Ca

les. 442.74o. ſimilmente da ſuoi

più nuoui Capuani riſtorata.441.

CAPVANI furono preſi per

gli Oſci.611.613.77o. per hauer

babitato nella lor regione, ci ha

uer vſata la lingua, chiamata

Oſca. 48.553.614.615, anche di

altre
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altre genti comune.615.616.685.

Dicomun ſentenza furono diſtir

pe Etruſci, detti ancor Tirreni.

635.652.653. Da alcuni furono

creduti Sanniti. 614. 67o. 671.

679.cò manifeſtoerrore. 671.672.

673. 68o. 681.682. Dopo hauer

habitato ſparſamente, ſi raccolſero

inſieme in miglior modo.485.667.

668. 68o. onde le lor coſe furono

più proſperoſe. 485. 673. 689.

6 eſſendo ſtati lungo tempo emuli

de'Cumani. 215.672.681. prefer

Cuma. 2 1 6 217.218.499.671.

672. 673. 68o. & vi commiſero

ſceleraggini grandi. 216. corrom

pendoui di più i coſtumi Greci. .

21 6.6 i 1. Loro coſtumi. 561. Heb

bero biaſimo di ſouerchie delica

tezze. 496. 55 I. 558.643.663.

673. non riputate biaſimeuoli ne'

Romani.5o8.me men me'nuout Ca

puani coloni. 561.721. Non atte

ſero alle delitie del mare.255.376

488.489.491.54o.692.755. Fu

rono notati di ſuperbia. 496.55 1.

572. forſe, per lo vanto delle lor

coſeſopra quelle de Romani, 386.

Lero virtù, i numero militare.

27.5 16.628.68o-688.777.anche

nelle coſe 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.cº più

lungamente lo Stellate. 45o. Poſ

ſederono in Creta la regione Gno

ſia.361.739. Da difenſori de Si

-

dicini contro i Sanniti, deuennero

dedititij de'Renani.671.672.689.

69o. 691.7o 1.7o2.774. mà poi

furono lor ſocij, 3 confedcrati.

7o3.7o4.7o 5.7o6.7o7. forſe,per

l'altra lor nuoua deditione, eſſen

doſi poi commeſſi alla lorfede.7o9.

71o.73o.775.quando il lor popolo

ſi congiunſe coſudetti Sidicini, 6

co'Latini contro i medeſimi Roma

ni. Io7.694.7o3.& ne fù priuato

del campo Falerno. 694.7o3.7o4

7o9. 7 Io, eſſendo da eſſi ſtati pre:

miati i loro equiti, che non ſi eran

ribellati. 7o4. Militarono nelle lo

ro Ale.687.c: forſe, nelle loro le

gioni.688. & in vn corpo co' loro

eſerciti, 688.7o6.711.773 fre

quentemente. 712. C con valore

776. ſecondo le leggi della confe.

deratione. 726. Riſtorarono con

amica magnificenza le loro legio”

ni, vinte à Caudio da Sanniti,

7o5. & per amicheuole ſocietà lor

dimandarono, º ottennero le loro

leggi 456.7o 5.7o6 73 1. Hebbe

ro la loro cittadinanza. 455.456.

687.7o4.7o6.731.775. & amici

tia per alcun modo nella maniera,

che l'hebbero i Latini. 688.773.

In vari loro ſtati vſarono varie

forme nel veſtire. 552. Beffauan

ſi de Sanniti, da quali eran beffa

ti.472. Alcuni loro ſoldati, che mi

litauano in Sicilia, vi occuparono

perfidamente Entella. 679. 68o.

681. mà quelli, che per la ſteſſa

maniera vi occuparono Meſſina,

non furono Capuani. 682. 683.

8 2 684.
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684.685.nè quelli, che in Italia oc

cuparono Reggio.686.687.772.

773.S è non ſi accetti, che i Capua

mi militauano nelle Romàne legio

ni. 688. Furono in vari tempi

lungamentefelici. 485.496.72o.

72 1.722 723. Aſpirando all'im

perio dell'Italia, diuennero ſerui

de'Cartagineſi, ci poi de'Romani,

571 7 13.714. Non furono amici

de Cartagineſi per eſſerne ſtati

amici i Tirreni, loro progenitori.

654. Fà la loro caualleria nume

roſa , ci di maggior valore della

Rom una. 545.546 777. Il lorotio

fà diuerſo da quello di Napoleta

ni. 73o, o molto più diuerſafù la

loro infedeltà dalla fedeltà de'Na

poletani verſo i Romani. 73o.

Componeuano l'Halica,meſcolan

doui la creta.536. Vedi.CAPVA.

º Capuani di Capua nuoua, di

ſpreggiarono di habitar in Sicopo

li, nelle grotti, º nelle anguſtie di

vn monte. 41o. Furono lodati, 3

premiati della coſtante lor fedeltà

dalli Re Aragoneſi. 442. Alla lor

fede è commeſſa la cuſtodia, ci la

chiaue del Regno. 173.399.4oo.

Capuano Principato è ſtato

detto men propriamente Campa

nia.75. & da'ſuoi Prencipi Nor

manni hebbe il nome di Terra di

Lauoro.771. Vedi. Longobardi.

Carinola, città nuoua, falſa

mente è ſtata creduta, eſſer Cale

no, antica. 436.437.438. Fù nel

ſuo territorio edificata.Calui.442,

sua fondatione. 463. Vedi. Foro

Claudio. - -

Cartagine, che dagli antichi fà

paragonata è Capua,cº à Corinto.

768.778, la cui ruina fà pari alla

loro.778.fà rifatta da Ceſare,che

rifece quelle altre due. 778.

Caſerta, città nuoua,fù habita

ta da cittadini della vicina Gala

tia.359.o vifà trasferita la ſua

Chieſa Veſcouale. 359. Vedi. Sati

cola.

Caſilinofà in alcun tempo det

to il fiume Volturno. 171.3 19.

397.479.

Caſilino,città alla riua delfiu

me Volturno.379. primieramente

dall'vno, & dall'altro ſuo lato; &

poi dal deſtro ſolo 389.741.o no

dimenofà compreſa nella Campa

mia Capuana. 741.doue ſicongiun

geua con la via Appia la Latina.

39o.fù lontana da Capua 19 ſta

dig. 39o. 39 I. Fù come vna ſua

dogana. 255.394. Cadde al ſuo

cadere. 169 255.396. nè riſorſe

al ſuo riſorgere,benche Ceſare vi

deduſſe vna colonia, ci poi vna

altra Antonio. 395.712. Il ſuo

campo fà ſcambiato con quello di

Caſino. 394. il qual non giunſe al

mare 394.395.Vedi.Capua nuo

ua. Ponte di Caſilino.

Caſino, città del Latio nuouo,

& poi di altra Campania,che della

Felice.43.nella via Latina 422.

Caſtello a mare di Stabia

Vedi.Stabia.

Cattello a mare di Volturno.

Vedi.Volturno città.

Caſtello delle Pietre in Ca

- pua
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pua nuoua, fù da alcuno per error

detto. Caſtello delli Preti. 67o.

Caſtelluccio, villaggio eſtinto,

è ſtato creduto nel ſito di Caſilino.

I 33.393.

Caudini, non Dauni, furono

nel lato Orientale della Campania

Felice 114.354.

Caudio, città fà nel confine del

la Campania Felice;no della Cam

pania dell'Imp. Hadriano. I 14.

115. 745. nel qual tempo ella ſi

comprendeua nel territorio di Be

neuento.744.745.748, eſſendo ſta

ta,doue bora e Arpaia. 353. Ap

partenne à Sanniti Hirpini. 37.

353.354.745. Suoi cauoli.767.

Caulo, vico appreſſo Capua

antica nella via Conſolare, che câ

duceua à Pozzuoli, ci a Cuma.

515.Suo vino aſſai lodato. I 5.

Cedia,caſtello. 141. diuerſo da

gli Alberghi Ceditij. 143. Suoi

habitatori Cediciani. 144. Suo

campo. 125. 126. I 27. 14I, 143.

746.747. Suo caſcio. I 26.127.

Ceditij Alberghi, detti dal

campo Ceditio. I 4 I. eran vicini

a bagni Sinueſſani, 142.

Cento,già caſtello nel territorio

di Capua.46o 461. ignobile766.

Chianche, º Chianchetelle,

nuoui caſtelli nella via da Capua

per Caudio in Taranto.354.Vedi,

Via Appia.

Chieti. Vedi.Teate.

Cimitino,nuouo villaggiopre

ſo alle volte per Nola.342.

Circeo Promontorio fà iſola.

326. Forſe fu confine della Cam

pania antica.6o.Suo ſeno.747.

Ciuita,luogo così detto alle fal

de del monte Veſuuio ; non vi fà

Taurania. 322. mà vi fu Coſa.

323.ò pure Pompei. 759.76o.

Ciuita rotta, luogo appreſſo

Carinola, doue fù Foro Claudio.

463. -

Clani fù detto per altro modo

il fiume Liri. 12o.-

Clanio fiume diuerſo dal Cla

ni. 12 i fà il fiume Literno.189.

per la ſua parte, che verſo i ſuoi

fonti. 19o. Fù ſcambiato col fiume

Sebeto. 19o. 75.1. Vedi. Literno,

fiume.

Combulteria, città. 41 I. nel

tratto di Calatia. 412.413. par

diuerſa da Compulteria. 414.

763.città de'Sanniti. 414.

Cordoua,patria di Lucio Flo

ro.88.Sua Campania:84.

Corinto, che dagli antichi fà

paragonata d Capua, cº a Carta

gine 768.778,la cui ruina fà pari

alla loro.778 fù rifatta da Ceſare,

che rifece l'altre due. 778.

Coſa, città appreſſo il monte

Veſuuio, fondata dagli Etruſci.

323. 759. eſtinta dagli incendi

dello ſteſſo monte. 328.

Cratera, inteſa per la Campa

nia Felice. 6o7. & per lo ſeno del

ſuo mare. 337.fù habitata ci tanta

frequenza, che raſſomigliaua vna

ſola città.338. -

Cuma, città della Campania

Felice. 191: & della Opicia. 29.

I 9 I
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191. 192. 194 fondata da Calci

deſi, 3 dagli Eretrieſi di Eubea;

ci da' Cumani Eolici. 197. 198.

633. al parere di alcuni due volte

con vari nomi. 199.cſ hebbe dop

pi nomi. 2oc.2o1.ma vna ſola fon

datione. 2o4.751.752.753. più

antica di tutte le città Greche de'

Calcideſi in Sicilia,º in Italia, ci

più nuoua della guerra Troiana.

2o3.2o4.2o5.2o6.2o7.759. Fù

diuerſa da Cuma Friconitide.

2o7. Nonfù edificata dagli Aban

ti Calcideſi Teſproti, venuti di

Epiro, a 11. mà fù accreſciuta da'

Teſpoti, poſteri di Hercole.211.

633. Da alcun fu chiamata Gran

Dicarchide. 253.754, Perſeuerò

in molta felicità lungo tempo. 21 r.

fin chefù conquiſtata dagli Etruſci

Capuani. 2 16.217.218.638.646

68o che vi commiſero atti dishono

reuoli, 3 dishoneſti, e 1 6. & vi

corruppero i coſtumi Greci. 2 16.

61 1. Fù poi per la ſua fedeltà ver

ſo i Romani in nobil grado. 218.

725. & vagua, è di moleſtie, è di

habitatori. 14i. 219. non eſſendo

più del dominio de'Capuani. 715.

ſenza ſaperſene il modo.725. Ella

ſola, º Napoli,delle città della

Campania è tempo de'Gothi era

cinta di muri.6 I.Correndo il vi

geſimo terzo ſecolo della ſua fon

dationefà disfatta da Napoletani.

22o.Suoi nobili vaſi di creta. 557

Suoi cauoli.767.Vedi-Dicarchia.

Flegrei campi.Napoli.

Cuma Eolica, detta. Friconi

tide. 2o6, fu la patria del padre

di Heſiodo: non la Italica. 2o7.

Sua fondatione.2o7.

Cuma Friconitide. Vedi. Cu

ma Eolica.

Cumani d'Italia dominarono

quella parte della Campania Fe

lice, che fù da eſſi tolta è gli Oſci.

633. Loro felicità. 2 15.216.638.

& viuer dilettoſo.634. Lor guer

re con gli Etruſci. 19o. 248. 638

643.68 I. Si ſaluarono in Capua

coloro, che fuggirono dal loro Ti

ranno Ariſtodemo.656.

Cuma,città in Eubea,da alcu

ni affermata,da altri negata. 198.

non fù vertina.2o5

Cumani Eolici, diconſi da al

cuni, hauer fondata Cuma in Ita

lia.2o4.ilche da altri ſi niega,nèſi

poſſono concordare.2o8. - -

Cumano campo in Italia.776

fù compreſo nel Capuano.3o.499.

Primieramente fà detto. Opicia.

ci . campo Flegreo. 196. 646.

Sua marauiglioſa fecondità. 499.

Dauni,paſſarono in fauor degli

Etruſci cotro i Cumani.638.643 -

Dicearchia, città, detta poi.

Pozzuoli.245.6 da altri nel nu

mero del più. Dicearchei.753.fù

primieramente l'arſenale, o vn

porto de'Cumani, 246.6 conl'ag

giunto di Grande fà inteſa per

Cuma. 253.254.754. Non preſe

queſto nome dal ſuo giuſto gouer

no: mà da alcun huomo chiamato.

Dicearco. 248.Vedi. Pozzuoli.

Draco, dº Draconcello fiº

detto
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detto in alcun tempo il fiume Sar

no.3 3o.337.

Eclano, detta anche Eculano,

città negl'Airpini nella Campa

mia dell'Imp. Hadriano; & non

gia Capuafà la ſede del Campano

º eſcono Giuliano, famoſo heretico

Pelagiano, ch'hora è detta Fricen

to.5 I.52. -

Emporia, città in Hiſpagna,

formata di due città di varie genti.

285.3o5.

Enotri, popoli di Arcadia,che

prima di tutti i Greci vennero nel

ALatio, furono gli Aborigini.585.

& col nuouo aiuto de'Pelaſgi, loro

parenti, ne diſcacciarono i Sicoli,

586. mà da alcuni, nè per Abori

gini, nè di tanta antichità ſono

ſtati accettati. 59o. 591.592. per

bauer data fede à Poeti, d'quali

contradicono gl' Hiſtorici. 592.

593

Entella, città di Sicilia, fà per

fidamente occupata da alcuni ſol

dati Capuani 679.68o.681.

Epirofù prima detta Campa

D12.9.

Equa, villaggio nel Promonto

rio di Sorrento diantico nome.761.

Equana regione appreſſo Sor

rento.761.

Equo Magno.Vedi.EquoTu
tICO,

EquoTutico,città anche detta.

Equo Magno, nel confine della

Puglia, e della Campania, de

ſcritta dall'Imp. Hadriano,èhora,

Ariano 47.48. --

Eretria, nobil città in Eubea.

2 o4

titruria fà prima habitata dai

gli Vmbri, 3 poi dagli Etruſci.

o37.& degli vni,º degli altri fà

la prima ſede 594.639.

Etruſci, 3 Tuſci, furono da'

Greci detti. Tirreni. 29. c da aſ

cuni riputati non diuerſi da Pe

laſgi; & da altri loro compagni

623.639. dopo de'quali ottennero,

la miglior parte del loro luoghi.

624.627. Da altri furono creduti

di origine Lidi . 623. 624. 626.

627.638.639.642. 648. da altri

matiui d'Italia. 624. 627. 638

Erano periti delle coſe ſacre, ci

degli augurij.626.659. Loro anti

chità.639. potenza,64e.644.645

lingua. 659. 669. Dall'Etruria

paſſarono alle contrade del fiume

Pò. 639.64o.641.642.644.645.

e nella Campania Felice. 642.

643.644.645. prima dellafonda

tione di Roma.644.645. douefu

rono ſeguiti poi da quelli, che par

tirono da luoghi del Pò, fuggendo

da'Galli.643.644.663. & ci heb

bero lunga,cº ampiaſignoria.627

fin alfiume Silaro. 646.771. &

ſecondo il lor coſtume dodici città.

647.648.651.652.hora 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.diuerſe eſſendo ſtate

le loro metropoli. 649. Tolſero la

Campania a Cumani.642. i fatti

de quali furono confuſi conli
- - - ----- - - de
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del reſto della lorgente. 645. La

loro ruina fà pari a quella degli

Etruſci del Pò. 643. che diuenuti

molli per la lunga felicità, mal ſi

difeſero da Sanniti.663.Vedi.Ca

pua.Capuani.Sanniti.

Falerno campo, non fù nella

Campania Capuana. 16. 28. fà

nella Campania Felice, di proſſi

mo d'Volſci. Io8.445.446.744.

Fù alle volte confuſo col campo

Stellate.426.427. Fù preſo in

vari modi. 429. 446, 447.448.

Fù primieramente poſſeduto da

gli Aurunci. 443. poi da Pelaſgi.

443. appreſſo dagli Etruſci Ca

puani 444 finalmente da Romani.

444 694.7o3.7o4 per vna ſua

parte 444.445. Fù lodato di eſſer

fecondo di vino, z di biade. 448.

Fù detta dal ſuo nome la Romana

Tribu Falerina. 45s. I ſuoi arbu

ſti piantauanſi di Olmi, 5 1 1.767.

ALe ſue Vigne eran coltiuate con

peculiar modo.512.Sue vue.513.

52 1. Suo vino di gran lode, i di

gräde abbòdanza. 519.52o.& di

cariſſimo prezzo.767. Vedi.Ami

11C1,

Falerno monte, creduto eſſer il

promontorio di Poſilipo, ci da

altri il monte Gauro. 235. fu il

monte Maſſico 445.

Falerno, villa nel campo Fa

lermo. I 3o.

Falero. Vedi.Torre di Falero.

Falero, porto antichiſſimo degli

Atenieſi. 758. -

Fereciadi. Vedi.Pozzuoli.

Flegrei campi appreſſo Capua,

ci appreſſo Nola. 3o. 259. aſſai

fecondi. 196.197. appreſſo Cuma.

3o.196.259. furono propriamente

il campo Leborio.197. 26o, nella

regione Cumana. 264 doue dice

uaſi,hauer Hercole vinti i Gigan

ti. 197. 264, per eſſerne vſcite

fiamme. 264.265. Col medeſimo

nome fà detto ogni nobil campo.

196.197.26o.Vedi.Foro di Vol

cano. Leborio campo.

Fontana Arramata nella Cà

pania Felice verſo Sinueſſa,da al

cum, forſe, fà inteſa per le Acque

Sinueſſane. 134.423. Vedi.Ac

que Sinueſſane.

Forche Caudine.348. poi det

te.Furcle. ch'hora ſi chiama. For

chia.353. -

Formia, città, boggi caſtello,

chiamato. Mola, onde cominciaua

la piaceuole riuiera della Campa

mia Felice. 31.33.742.o anche la

ſua piaceuolezza frà terra.742.

Foro Claudio, città.462. fon

data, forſe, dagli Aurunci. 463.

Dopo la ſua ruina la ſua chieſa

Veſcouale fù trasferita in Cari

nola,doue il ſuo popolo era già paſ

ſato.463.464. -

Foro di Volcano. 254. bebbe

queſto nome per eſalar continua

. mentefiamme. 258. Non fù il ca

po Flegreo.259.26o. Sua forma

267. Fù vn de'colli Leucogei.757.

Foro Popilio, è ver Poplio,

città dallato deſtro del fiume Vol

turno.459, rimaſe lungo tempo in

piede,

-
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piede,dopo hauer mutati vari ha

bitatori. 46o. diuerſa da Foro

Claudio. 462. nè di gran nome.

266.

Franchi furono detti da gli

Orientali tutti gli huomini di Oc

cidente. 67.598. -

Fricento.Vedi.Eclano.

Galatia, città appreſſo Capua

nella via, verſo Taranto. 355.

mentouata ſpeſſe volte dagli ſcrit

tori antichi col nome di Calaeia.

356.357.358.41o. 697.fù nella

Via Appia frà Capua, 3 Caudio.

357. & con Capua, 6 con Atella

ſegui le parti de Cartagineſi con

tro i Romani.358.41 1. 71 5. Sue

vltime calamità,onde la ſua chieſa

Veſcouale fu trasferita in Caſerta,

città nuoua.359. -

Galli, ch'entrarono i primi di

tutti nell'Italia, diſcacciarono gli

Etruſci dalle contrade del fiume

Pò.641.642.

Gallinaria ſelua.237.

Garigliano fiume, già detto.

Liri: non preſe il nome dal monte

Gauro. I 19.12o. mà dalla Maſſa

Gariliana. I 2o.

Gariliana maſſa. 12o. -

Gaudo,campo,detto dal barba

ro nome.Gualdo.242. Sua fecon

dità 263.

Gauro, monte appreſſo il lago

Lucrino.232. & per altra parte è

Pozzuoli. 232.238fecondo di vi.

no. 23 3. 239.24o. 243.47o.516.

da quel lato. 237. ſiche da alcuno

egli fà creduto, eſſere il ſommopre

gio della Campania. 517.Sue viti?

233.5 16. Fù da alcuniſtimato,eſ

ſer il monte Falerno. 234. da altri

eſſere appreſo Sinueſſa. 236.da al

tri appreſſo Noeera. 236.da altri,

che furono tre monti nella Campa

nia Felice di queſto vn nome.236.

che vègon rifiutati. 237.238.239.

24o.241.242. Fù chiamato voto,

percioche contiene vna ampia ca

uità.244.266. laſciataui dalle an

tichiſſime ſue eruttioni di fuoco,

245. Nella vicina ſua contrada ,

naſce il ſolfo.56.

Gauronica poſſeſſione nel ter

ritorio Sueſſano. 241. non preſe il

nome dal monte Gauro.242.

Giganti della Campania,ſupe

rati da Hercole. 196. 259. 26;.

furono fauoloſi.sº 1.312.572.6o2 -

Furono ſuoi veri giganti gli Au

runci.6oi. 6o2.6 Cacco con la

ſuagente.627. Vedi. Leuternij.

Giudea paragonata alla Cam

pania Felice 493. -

Gli Struni, monte frà Napoli,

& Pozzuoli, doue ſono le cacce

Regali. 254. è voto, per eſſerne in

alcun tempo vſcite fiamme. 267.

Etimologia del ſuo nome. 756.

Suoi bagni.756.

Gnofia regione in Creta, poſ

ſeduta da Capuani.361.739.

Greci, che furono numerati

frà popoli della Campania Felice,

furono i Cumani 633.

Grotte frà Pozzuoli, 6 Baia

per error fà confuſa con quella

frà Pºzzuoli,º Napoli. 272.757.

h Grotte
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Grotte frà Napoli, 9 Poz

zuoli, deſcritta da alcuno eſſer di

molti ſtadi, º da altri di molte

miglia. 273. & creduta del tutto

oſcura,o molto baſſa.274 fù alta,

cº non del tutto ſenza lume. 275.

& di lunghezza di vn miglio.

276.

; Grotte di S.Michele Arcange

lo nella Dioceſi di Caiazzo. 411.

Hercolaneo, città frà i fiumi

Sebeto, 3 Sarno appreſſo il monte

Veſuuio 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 armata. 586. & ſolea

dimorarui vna parte dell'armata

di Miſeno. 32o del qual non ſi leg

ge,ch'Hannibale haueſſe cercato di

ottenerlo. 3 21. Da alcuni è ſtata

ſcambiata con Tibure, città Her

culea. 32 t. Fà conſumata dagl'in

cendij del fudetto monte. 327. L'ot

tennero ſucceſſiuamente gli Oſci,

gli Etruſci,i Pelaſgi, & i Sanniti.

324.611.che n'eran ſignori,quan

do attaccarono la guerra co Ro

mani 693.

Hirpini, popoli, prole de San

niti. 339.665. La regione del lor

nome fì aggiunta alla Puglia da

Auguſto. 44 ci alla Campania

Felice dall'Imp. Hadriano 45. Da

alcuni ſcrittori non fù mentouata.

56. 743. Fù reſtituita al Sannio

da incerto autore. 6o. Dal ſuo lato

fè vn adito nella Campania Feli

ce per Auellino. I 18.339.

Hoſteatini furono i cittadini

di Hoitia di Averno : Hottienſi

quelli di Hoſtia del Teuere. 87.

Contendeuano del lor linguaggio

co'vicini habitatori di Teate 87.

Hoftia,città fondata nella boc

ca del fiume Teuere per commodi

tà delle ſue nauigationi.174 Vedi.

Hoſteatini. - -

Ionij, ch'edificarono Pozzuoli,

furono propriamente i Samij 247

Italia fu diſtinta in vari modi.

65.95. Il ſuo mezzº fà giudicato

in vari luoghi. a9. ,86. Tutte le

ſue lodi couengono alla Cipania.

569.57o. Da altri le fà tolta, da

altri data la palma ſopra ogni luo

go.57o- -

Lacedemonia.Vedi Sparta.

Lagno, fiume, già detto. Cla

nio. 19o. -

Lago di Literno: hora detto.

Lago di Patria. 19o.

Lariſſa, città de' Pelaſgi nel

campo Falerno, molto anticamente

eſtinta 458.459. -

Latina via.Vedi.Via Latina,

Latinifurono preſi per gl'Ita

liani.598.et per ogni Occidentale.

598. Il lor Regno non giunſe nella

Campania. 634 Dimandarono a

Romani, di hauer vn proprio lor

conſole ne'loro eſerciti: o la ſteſſa

dimanda anche fecer poi i Capua

ni. 688.7 I 1.773. Contro de Ro

mani preſero l'armi col Capuano

popolo, con altri; ci rimaſi per

ditori, furono priuati del campo

Latino. Io7.694.7o3.774.

Latio
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i Latio nuouo fà deſcritto da'

Romani, quando deſcriſſero la

Campania Felice. Io4. Io6, 1o7.

112,

Latio vecchio, 8 nuouo furo

no da Auguſto congiunti in vna

regione con la Campania Felice,

& con parte del Sannio,cº co Pi

centini, 37. ritenendoſene mondi

meno i primi loro nomi. 38.6 con

gl'Hirpini dall'Imp. Hadriano.

44. ilche dagli altri Imperadori

non fà poi oſſeruato.6o.

Lattario monte nel Promonto

rio di Sorrento.337.detto dal lat

te delle ſue vacche. 547.Vedi.Let

tere » - -

Leborio, campo. 3o. da Greci

detto. Flegreo. 26o. Suo ſito.261.

415.426.5o4. Sua miſura. 262.

Produce per ſe ſteſſo le Roſe. 262.

263.5o5.Suafecondità.262.263.

53 1.534. In alcun tempo mandò

fiamme.264.265.Sua forma.262

266. Vedi.Liburia.

Le Galazze diceſi hoggi il luo

go,douefù la citta Galatia.357.

Leſtrigoni, ch'habitarono nella

contrada di Formia furono Gigan

ti. 6o2. 6o3. & della gente degli

Aurunci.6o3.

Lettere, città nuoua, nel Pro

montorio di Sorrento, detta dal

monte Lattario.337.547.

Leucogei colli, bora la Lume

ra. 245.266.756.frà Napoli,6

Pozzuoli. 269. appartennero d'

Napoletani. 269.27o, non intieri.

757.

Leuternij giganti di Literno,

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

mi furono creduti progenitori dei

Tirreni. 623.624.626,627.638.

639. -

Lipareſi furono da Auguſto

trasferiti in Napoli. 3o7.

Liri, fiume, fu il termine della

Campania Felice verſo Occiden

te. Io I. hora detto. Garigliano.

I 19.e anticamente. Clani.è ve

ro. Glani. 12o. diuerſo dal fiume

Clanio. I 2 1. Egli,et non il Sarno,

è ſpinto dalle acque Veſcine. 122.

Fù anche chiamato . Minturno.

122.319.479. Se ne fa il parago

ne col fiume Volturno.163. Fù na

uigato. I 66. - -

Literno, città denominata da'

giganti Leuternij. 182. frà il fiu

me Volturno,6 Cuma. 182.a can

to al mare. 187. Fù colonia de'

Romani, 183.184. & poi lor Pre

fettura. 28.715. Per lungo tempo

fù in buon grado - 184. Non fù

Vico.184. Il ſuo campo fà in parte

fecondo, 3 in parte infecondo. 185.

proſſimo al fecondiſſimo campo Fle

greo. 187.Vedi.Vico di Pantano.

I Literno, fiume, detto dalla vi

cina città Literno. 189. chiamato

ancor Clanio verſo i ſuoi fonti.

189. 19o.fù ſcambiato da Greci

colfiume Liri 121 col Saone. 152.

h 2 col
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coi Volturno. 154. cy col Sebeto.

19o.75o,751. - -

Literno lago. 185. r

Longobardi, inteſi per gl'Ita

liani. 598. Ottennero facilmente

in Italia i luoghi frà terra, non a

quelli a canto al mare.7o. Si dilet

tarono molto de'bagni.135. Riten

nero il Prencipato di Capua fin al

l'anno 1 o58 di Criſto.464. Ne di

ſcacciarono per alcuni anni i Nor

manni. 771.

Lucani furono prole de Sanni

ti, padri de Bruti,.665.

Lucania, regione proſſima alla

Campania antica. 9. 11.1oo.744

Lucano campo. I 1.

Lucrino lago proſſimo al lago

Auerno, onde ſi formò il Porto

Giulio. 228. Fù molto lodato, 6

di groſſe rêdite per le ſue Oſtriche.

231.54o.541. Fù ingombrato dal

Aonte nuouo.23 1.2 44.326.

Lumera, monte. Vedi. Leuco

gei colli.

Mamertini, gente Campana,

che dopo hauer militato in Sicilia

ai occuparono perfidamente Meſ

ſina.682.683.3 preſero illorno

ame da quello di Marte chiamato.

Manners. nella lor lingua ºſca:

4683. 684.685: furono Campani

Sanniti di Nola.684.685.

Marcina, città fondata dagli

Etruſci della Campania.646.652

664.674 fù poi habitata da San

miti, 665.674.

Marucini,inteſi per gli cittadi

tri di Teatc.87.

e Maſſa Equana nel Promonto

rio di Sorrento.337.761. ,

Maſſa Lubrenſe nelpromonto

rio di Sorrento.337.761.

Maſſaquano, muono villaggio

nel promontorio di Sorrento:detto

quaſi. Maſſa Equana.761.

Maſſico,monte.132.233.238

24o.241.765.nel campo Falerno,

che fù anche detto col ſuo nome.

445. 516. molto fertile 47o. Fù

degli Auſoni 47o.

Mater Magna, luogo nel confi

ne della Puglia, 6 della Campa

mia,deſcritta dall'Imp. Hadriano,

non fù appreſſo Auellino.49.

Mazzone delle Roſe,campo di

nuouo nome. 263. molto herboſo.

426.5o1.da alcuni per errore cre

duto lo Stellate.426.451.5o I. -

da altri il Leborio.5oo,5o I. Fà

detto dalla copia, che vi è natural

mente di quelfiore.263.5oo.5o4

non dalla rugiada. 5o I go2.nè dal

nome Maſſa. 5o 2.5o3.

Mefino, nuouo caſtello, eſtinto,

ondefù detta la Rocca Monfina.

I 3 I e

Mera, città, fondata aae Re.

Murano. 345 detta poi. Auella.

dagl'imbelli Etruſci, che vi ſi ſal

uarono fuggendo da Sanniti,occu

patori di Nola-345.346.678.

Meſſina, città di Sicilia, daua

al ſeruitio de Romani vna naue

per la ſua confederatione 735.

Vedi.Mamertini.

Minturno,città.36.nella bocca

del fiume Liri dall'ono,e dall'al

tro
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tro lato, alquanto lontana dal ma

re. 123. nella via Appia. 123. Fù

degli Auſoni, 3 de Sanniti. 123.

44o. 469.471. Fù conquiſtata poi

da Romani.695. Si eſtinſe à tempo

di S. Gregorio Magno. 123.

Minturno fu detto il fiume Li

ri: 1 2 2 3 19.479.

Miſene nel genere feminile, º

nel numero del più,città,inteſaper

Cuma 2o1.214.222.753.

- Miſeno, città. 221. cº Miſeni.

221.222.753.alfine fù detta Meſ

ſena. 223.Suo ſito.753. Sua vlti

ma ruina.224.

Miſeno,nobil porto negli Opici.

193.194.diede il nome alpromon

torio Miſeno:ò da lui il preſe.221.

Vi collocò Auguſto l'armata Miſe

nate. 252. laſciando d'mercadanti

quello di Pozzuoli, 253.

Miſeno, promontorio detto dal

nome di vn compagno di Vliſſe,ò di

Enea. 22o. Il ſuo ſeno, 3 i ſuoi

porti eran famoſi per la vicinanza

di Cuma. 214.753. Rimirana il

mare Siciliano, o il Tuſco. 754.

Mondragone, nuouo caſtello,

riſorto dalle ruine di Sinueſſa.

129. non preſe il nome da alcuni

dragone, che vi dimoraua, ma il

preſe da alcunbuono, chiamato.

Drogone,13 I.

Montanino.Vedi TifataInOn

tz, -

Monte Barbaro diceſi nuoua

mente il monte Gauro dalla di

mora, fattaui da Saraceni. 231.

Monte Nuouo, nato appreſo

Pozzuoliingombrò il lago Lucri

no.231.244.326.Sua cauità.244.

266.

Monte Vergine,creduto falſa

mente eſſer illuogo,già detto. Ma

ter Magna,49. -

Monti degli Aurunci. 469.

ne'quali bora è la Rocca Monfina.

472.473:

Monti degli Oſci cingettano

da vn lato la Campania Felice.

I 14 alla ſiniſtra delfiume Voltur

no. 471. Verſo il Sannio furono

detti Monti de'Sanniti. 472.

Monti de Sanniti cingeuano

da vn lato la Campania Felice.

114.alla ſiniſtra delfiume Voltur

no. 471. Verſo la Campania furo

no detti Monti degli Oſci.472.

Monti di Sorrento. 5 13.514.

Napoletana Campana può

dirſi la riuiera della Campania,

che nonfà preſa da Longobardi,eº

ritenendo il comun nome, ne fù

Napoli il capo.69.

Napoletano campo.3 cam

spo di Napoli fà detto il l.ogo,

done era ſtata la città Partenope,

anche chiamata. Palepoli,3o4.

Napoletano Ducato.75.547.

Napoli, città, habitata da vm

popolo in due città. 278. quaſi in

due regioni. 279.3oo.3o1.che due

città eran già ſtate 28o. la più an

tica detta. Partenope.cy poi. Pa

lepoli per cognome:& la più nuº:

ua Napoli. 28o. 281. viciniſſime

di ſito. 3oo. 5o 1.3o2.3o3.3o4.

3o5. & in vari tempi ſcambie

nolmen
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uolmente l'una di maggior dignità

dell'altra. 757.758. Non fù da

Auguſto chiamata,nè iſtituita.En

neapoli. 281.757. 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 ſi congiunſe. 285.286

294. 3o5. ſiche alle volte furono

confuſi anche i loro nomi. 282.299.

3oo. Fù di tempo in tempo accre

ſciuta da Calcideſi, da Pitecuſani,

& dagli Atenieſi. 289.29o.29 1.

724. Le varie opinioni della ſua

fondatione poſſono in vn conuene

uole racconto adunarſi. 292.293.

294. Preſe ſcambio, chi l'attribuì

d'Foceſi. 294.& chi ne fece autore

EIercole. 295. Suoſito. 3o2.3o3.

Non giungeua al mare. 3o5. Pri

uata dell'aiuto de'Cumani, ſoggio

gati da Capuani, vi furono intro

dotti i Nolani per ſuo preſidio,

286.3o 1.724. non ſenza domeſti

ca ſeditione. 676. 677. Aſſediata

da Romani. 278. ſi reſe alla lor

fede. 3o1.71o. 724, è fà alla lor

fede reſa da Sanniti, 6 ne ſeguì

vna perpetua confederatione. 3o3.

71o.724.725. per la quale,benche'

ella frà loro non fù del tutto pari.

726.hauendo lor pagato alcun tri

buto, & contribuita alcuna naue,

& vbidito nelle ſue liti co' vicini

alle ſentenze loro,729.vi bebbero

ſicuro ricetto i loro eſuli, 6 ifug

gitini 728. ilche per lungo tempo

fà oſſeruato. 732. nè vi tennero

preſidii de loro ſoldati.731. alche

altri par di contradire. 732.733

Del ſuo dono di 4o. tazze di oro

accettò il RomanoSenato vna taz

za ſola in ſegno della confermata

loro confederatione. 728. la quale

fù più grata à molti Napoletani,

che la Romana cittadinanza.73 I

Nonappartenegiamai agli Etru

ſci di Capua. 693. nè da Romani

fù deſcritta nella Prefettura della

Campania Capuana;nè in veruna

delle tre altre Prefetture della Câ

pania Felice,718.724.726. Non

fù preſa da Hannibale. 725.726.

Non fù colonia de'Romani fuorche

nel nome per honore, ſenza muta

tione dei ſuoi Greci habitatori. 3o8

733. & perdono, ci premio della

fedeltà ſua. 733. al pari, che altre

città, e altri popoli per la lorofe

deltà da eſſi anche ottennero alcuna

libertà in vari modi. 734.735.

2uel ſuo contribuir alcuna naue

d'Fomani fà vna ſpecie di ſeruitù.

735, della quale, 3 di ogni altra

ſua ſubiettione, forſe, poifu fatta

libera. 736. non da Ceſare, ſeco

adirato,per l'amor ſuo verſo Pom

peo:mà da Auguſto. 737. Non beb

be Martiri. 137.138.737. Ripu

gna al dire divn gét le autore an

tico, che per lapredicatione di S.

Pietro Apoſt. foſſè diuenuta Cri

ſtiana 737.738. Leggeſi chiamata

Republica: intendendoſi la comu

nità, non la degnità delle ſue coſe

publiche, 738, della quale nonpuò

- -- - ------ - trarſi
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trarſi argomento dal ſuo dominio

delle vicine iſole ne'tempi più an

ticht.739.nè men da quello ne più

nuoui, quando non fù libera dal

l'altruiſignoria 74o.ſiche fù vna

certa ſua franchigia quella che ſua

libertà leggeſi taluolta appellata,

74o. Si laſcia, che altri ſpieghi,co

me non di lei, nè di altra città del

la Campania , ma di Pozzuoli fà

detto, che ritenne le ſue proprie

leggi 74o. Fù ſempre cara d'lette

rati 287.3o7.725. & d'Romani,

ſi per la coſtante fedeltà ſua, come

per gli non mai intermeſſi ſuoi ſtu

di Greci. 216.286.287-3o6-3o7

729 7; 3. i quali vi menarono viº

ta piaceuole. 253.729. & ne fù

chiamata.otioſa 3o7.intendendo

ſi dell'otio delle ſcuole, che perciò

f, detta madre degli ſtudi. 73o.

I ſuoi eſerciti militari furono

nelle coſe di mare. 547.726. L'a-

menità, non la fecondità fu ſuapro

pria lode 495.766 Sua propria fa

l'arte di compor liſci, di belletti,

562. Suoi vini. 418.515. 527.

52s. Sue caſtagne. 26. 529. Suoi

Cauoli. 767. Suoi vnguenti. 559.

suo paragonecon Atene 3o5 Ella

ſola, º Cumane'tempi de' Gothi

eran cinte di muri 61. Fù poi capo

di quella parte della Campania,

che non fà preſa da Longobardi,

71, 281. 3 vi fuggì il clero Ca

puano 72. La ſua preſente lingua

e di riſo d'foraſtieri, come fu l'Oſca

a Romani. 617. Vedi. Palepoli,

Partenope.

Nocera, città frà terra per co

gnomedetta Alfaterna. 331.699.

metropoli de'Pelaſgi Sarraſti.332

diſtinta in molte popolationi. 333.

nonfù nella Campania Capuana.

16.28. mà fù nella Felice.331.6

vna delle quattro ſue Prefetture,

717.e: per altro nel Sannio.33 I.

Eſſendo ſtata tolta a gli Etruſci

da Sanniti. 674.689.fù lor ritol

ta da Romani. I 12.7oo, dopo ba

aer depredato il ſuo campo. 699.

fecondo 499.539. chegiunſe fin al

mare.331 in cui fà Stabia. 334.

Nocerini erano dal lato meri

dionale della Campania Felice -

io9.331. Può farſi dubbio,sè eſſi,

è a Lucerini per l'amicitia de'San

niti laſciarono quella de Romani,

699.7oo.

Nola non fù città della Cam

pania Capuana. 28. 34o.341 mè.

de'Picentini, 338. mà degl'Hirpi

mi Sanniti. 339.34o. in poter de'

quali ella era, quando quella gen

te attaccò la guerra co Romani.

674 675. & loro principal ſede,

675.697. che l'haueano tolta d gli

Etruſca per quel modo, che da alcu

mi vien di Capua raccontato,677.

678. in ſentenza dei quali non fù

queſto l'ordine delle ſue coſe. 689.

mà nè men ne deſcriſſero verun e

altro.699. Fù poi della Campania

Felice.342.34 I. per la deſcrittio

ne de'mea.eſimi Romani, 1 1 1. i 12,

dopo che l' ebber conquiſtata. I 11,

696. 697. La ſua republica nel

tempo di Hannibale era in gouer

m0 .
-
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no della gente nobile.545.Netac

querograui autori. 34t. Alle vol

te fù dimoſtrata col nome di Ci

miterio, ſuo villaggio.342.

Nolani furono nel lato Meri

dionale della Campania Felice,pie

gando all'Orientale. Io9.34o. Al

cuni gli ſtimarono di ſtirpe Greci,

cº Calcideſi.342.633. Furono in

alcun modo Sanniti, 3 amici de'

Greci. 342.343.675.676.677. 3°

ſingolarmente del Napoletani343

da quali furono introdotti in Na

poli, per eſſerne difeſi e 86.343.

o76.677. mà nefurono diſcacciati

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

ma origine fà dagli Etruſci. 343.

344. 675. Furono anche creduti

Auſoni,344. Mentre eran Sanniº

ti, furono loro ſoldati quelli Cam

pani,che occuparono Meſſina.684

585. Negarono a Virgilio il corſo

di vna certa lor acqua.3o.

Nolano campo, è verregio

ne.3o. aſſai feconda. 3o.498.499.

539.766.cº in parte inculta 5o8.

dominata da Sanniti 339.34o che

l'hauean tolta è gli Etruſci. 678.

Fà poi iſtituita da Romani vna

delle quattro loro Prefetture della

Campania Felice. 717.

Normanni, che vennero di

Francia in Italia, fidarono Auer

ſa,dopo hauer mutate due volte le

loro ſedi. 361.362.363. Loro co

ſtumi, 362. Eſſendo Prencipi Ca

puani, appellarono il medeſimo

Prencipato col nome di Terra di

Lauoro.771.

Opicifurono d'Greci quelli che

i Latini diſſero Campani. 29.193

& furono taluolta gl'Italiani -

598. Per la molta loro antichità

furono di coſtumi rozzi.599.612.

Poſſono chiamarſi popoli della Ca

pania Felice per eſſerci rimaſi più

lungamente,che altroue.599.6o6

doue habitarono prima degli altri

ſuoi popoli. 599. Nòfurono diuerſi

da ſuoi Auſoni. 6o6. più che di

habitatione. 6o6. 619. nè diuerſi

dagli Oſci, lor prole. 6o8. 6o9..

612. 619. Preſero il nome nella

lingua Greca da ſerpenti. 6o8.

Opicia, regione degli Opici fù

la medeſima, che la Campania e

Capuana,29.193.195-471.6o6

619.751. Fh preſa anche più lar

gamente.597.598.6o6.

Oſci habitarono nella Campa

mia à ſiniſtra del fiume Volturno.

47o.471.6o9.61o. nella Campa

mia Capuana. 611. dal quallato

furono i monti, detti dal lor nome.

471. Le loro habitationi non per

uennero in Terracina 6 i 1. Diſce

ſero dagli Opici della Campania,

nella ſtirpe,6 nel nome.6o8.6o9

d'quali furono ſimili di coſtumi,

6o9.612.Ottennero le città Her

culaneo, 29 Pompei. 324. 61 1.

Loro caduta. 633.634, 635. Gli

vltimi rimaſero in Teano. 6 16.

741. Furono per eſſi preſi i Ca

puani. 471.611.613.77o. Loro

giochi da riſo. 612.616.617.618.

ALoro antichità. 613. Forma della

loro republica. 613. Mododel loro

parlare
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parlare 618. Loro lingua fà vſa

ta anche da Puglieſi.48.da Sanni

ti614.685 da'Capuani.553.614.

615 da'Brutij,4 da Sabini.615.

616, da Romani nelle fauole bur

leſche. 61 2 6 16.741. la qualfi,

detta Oſca, per eſſerſi vſata ne'

luoghi già habitati dagli Oſci, 616.

Fù meſcolata della Greca,6 della

Latina. 617, 618. Suo paragone

con la preſente lingua di queſto

Regno,ci con la Napoletana 617.

Palepoletani furono poi detti

Napoletani. 282.757.758.

Palepoli, città, fa parte di Na

pºli 279.3oo, 3o 1.3o2.3o3 eſº

ſendo ſtata città per ſe ſola, detta

per proprio nome. Partenope .

28o.281.285. & di maggior de

gnità di Napoli.3oo.757. la qual

ceſſata, non ceſsò il ſuo nome.757,

758. che fù ſcambieuole co no

midi Partenope, 3 di Napoli.

282.299. Per hauer danneggiati i

Romani nella Campania Felicc.

18.3oo. da eſſi fà aſſediata. 278.

724. ci ſi reſe alla lorfede. 3o I.

7io.724. Suo ſito. 3oo.3o 1.3o2.

3o3.3o4. Vedi Napoli. Parte

Palermo, città della Sicilia già

diſtinta in città vecchia, 6 in

tittà nuoua.28o. -

Paoliſe, nuouo caſtello nella

Valle Caudina. 349.

Papia, caſtello nella Campania

ºlice. 144 145.748. -

Partenope, citta, detta dal ſe

Polcro della Sirena dello ſteſſo na

me.278. 297. & per cognome poi

Palepoli.28o.281,285. d Napoli

molto vicina. 273.281.3oo.3o I,

3o2.3o3.3o4 non fù edificata da

Cumani.285.mà da Rodiani, -95.

prima della fondatione di Napoli.

296.doue era à quel tipo la Torº

re di Falero. 297.298.299. Fù

poi con Napoli vmita in vna città.

294.3o5.6 al fine fà dishabitata

per commandamento di Auguſto,

281.3o6.737. Vedi Napoli.Pa

lepoli.

Patria, fiume, già detto.Liter

nO. 19o.

Pelaſgi, popoli del Peloponeſo,

ch'eran paſſati nella Teſſaglia, cº

poi in Dodona, ci al fine zennero

in Italia.586.622 porſero aiuto d

gli Enotri, loro parenti, a diſcac

ciari Sicoli dal Latio.586. Habi

tarono nella Capania Felice. 443.

444 45o. 459. 633, alcuni di la

del fiume Volturno, ne campi, che

tolſero agli Aurunci. 443. 45o.

62o.douefondarono Sinope. 128.

Lariſſa. 458.62o. Foro Popilio.

46o.62o & altri habitarono di là

del fiume Sarno,chiamandoſi. Sar

raſtidoue fondarono con altre cit

tà Nocera, di eſſe capo. 332.622.

Tolſero a gli Oſci Herculaneo,3

Pompei. 324.611. 622. benche

queſto dire non ſia ſenza inuiluppi.

6 a3.624. Alcuni non gli han cre

duti diuerſi dagli Arcadi,condotti

in Italia da Emandro, 588 percio

che i lor fatti ſian pari.589 Altri

gli han giudicati più antichi in a

i Italia
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ftalia degli Enotri.59o.591.592.

ſeguendo i detti de'Poeti. 592. d'

quali contradicono gl'Hiſtorici.

592.593. Cbi diffe, che vennero

prima di tutti i Greci in Italia ,

inteſe dell'Etruria. 594. Alcuni

3li riputarono copagni degli Etru

ſci, 3 altri da eſſi non diuerſi.623.

624 Loro naturalezza, i coſtu

mi.62o.621. Origine del loro no

me 62 I. Lor ruina. 586.623.624.

643.Vedi.Sarraſti. -

Peſto, città nella bocca del fiu

me Silaro,detta anche Poſidonia.

646. Sue Roſe. 5o7.

Petrino, villa nel monte, d nel

campo di queſto nome appreſſo Si

uueſſa. I so. -

Piceni trasferiti da Romani

nélla Campania antica verſo la

Lucania, furono detti. Picentini.

i 2. I 3.646.665.

Picentini, regione deſcritta da'

IRomani. I 2. I 1 2. 665.7oo.7o I.

76o. diuiſa dalla Lucania per lo

fiume Silaro. 12. 646. fù ricon

giunta da Auguſto alla Campania

Felice-37. & di nuouo dall'Imp.

E adriano. 44.Vedi.Piceni.

Pietra di Hercole, ſcoglio nel

mare di Stabia. 14.32o.76o.

Pitecuſa,iſola, nacque nel mare

della Campania. 268.756. & in

eſſa poi nacque il monte Epopo.

268. Fù moleſtata da ſuoi natura

li incendi, º da terremoti. 289.

312. Fù occupata da Calcideſi, 3

dagli Eretrieſi, ci appreſſo da Si

racuſani, ci poi da Napoletani.

39o 293a

Pitecuſani,che fuggirono gl'in

cendi, 3 i terremoti della loro

iſola,accrebbero Napoli. 289.293.

Plaia, contrada appreſſo Napo

li 337.

Pometia. Vedi. Sueſſa Pome

tia.

Pompei, città nella bocca del

fiume Sarno.174.319.alle falde del

monte Veſuuio. 324. appreſſo al

mare. 324 in vn ſuo picciol ſeno.

325. poi ripieno dalle eruttioni del

ſudetto monte; onde ella diuenne

mediterranea. 326, prima reſa dal

terremoto ſotterranea, ſedendo il

ſuo popolo nel ſuo I eatro. 327.non

già nel Teatro di Napoli.76o. Può

crederſi,che fu nel luogo, hora det

to.Ciuita. 759.76o. Fù edificata

da Hercole.328.La ritennero ſuc

ceſſiuamente gli Oſci, i Pelaſgi,gli

Etruſci, 23 i Sanniti. 328. 61 I.

che n'eran ſignori,quando attacca

rono le lor guerre co'Romani.693.

Sue vue.513. Suoi vini. 519.Suoi

cauoli.767.Vedi.Pelaſgi.

Ponte Campano ſopra il fiu

ne Saone. 143.448.nella ViaAp

pia.465.466- -

Ponte di Caſilino ſopra il fiu

me Volturno. 167. disfatto. I 68.

rifatto. 168. Molto opportuno a

viaggi di Roma in Oriente. 168s

Perſeuerò intiero lungo tempo,

169.396.Fù rifatto di nuouo.i7o.

Solo di tutti i ponti dello ſteſſo fiu

me è rimaſo in piede, commeſſere

la cuſtodia a nuoui Capitani. 173.

Sua grandezza. 379. Vi ſi con

giun
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giungeuanò, come in vna croce,

quattro famoſe vie.4o6.

Ponte edificato dall'Imp. Do

mitiano nella bocca del fiume Vol

turne, non fù il primo, fatto ſopra

le ſue acque. 167.0 dal tempo, è

ſtudioſamente fà ruinato.172.

Ponterotto ſopra ilfiume Vol

turno nella contrada di Trifliſco.

172.499 fà ruinato,ò dal tempo,ò

conſigliatamente. 172,

Porta Aurea fà già in Capua

–-nuoua.398.

NPorta delle Torri in Capua

nuouafù ornata di ſtatue, º di

verſt. 173.

Porta di Gioue in Capua.369

Porta in Capua,che conduceua

alfiume Volturno. 155. 379.391.

Porto Giulio formato del lago

Lucrino, 3 del lago Auerno. 228.

della ſeconda guerra Cartagineſe.

251. poi crebbe in vn gran mer

cato.252.54o.555.566.754 per

la caduta di Capua, ſoggiogata da

Romani. 255. Non è ſenza inui

luppi, ch'ella foſſe ſtata in vari

tempi Municipio, Colonia. 255«

256.257. & Prefettura. 28.715.

che poſſono ſuilupparſi per qualche

modo.755.reſtando da ſciorſi que

ſto: ſe di tutte le città della Cam

pania Felice, ella ſola, è tero Na

poli ſola godeua di alcuna libertà

nell'età di Cicerone. 74o. Sue do

meſtiche ſeditioni.755.756. Seguì

le parti di Veſpaſiano, ſeguendo

Capua quella di Vitellio. 4o.256.

723.

Pozzuoli comun nome de luo

ghi intorno Cuma.254.

Prima regione d'Italia iſtitui

ta da" i due La

tij, la Campania Felice, parte del

Sannio, dº i Picentini. 37. nè per

quel tempo bebbe alcun proprio

nome.38.
-

Promontorio Ateneo. Vedi.

Promontorio di Sorrento.

Promontorio di Sinueſſa. 14.

Vedi.Sinueſſa.

Promontorio di Sorrento.it.

336.337.514.76o.

Puglia fu vicina alla Campa

mia, deſcritta dall'Imp. Hadriano.

45. Dal tempo de Normanni fà

dimoſtrata col ſuo nome ogni regio

ne di quà di Roma 67. 68. comin

perfabricarui vna grande arma

ta di mare. 229, delche l'hiſtoria è

alquanto inuiluppata.23o.

Poſidonia,città. Vedi. Peſto.

Poſilipo,promontorio appreſſo

Napoli. 269. fù creduto eſſer il

monte Falerno.235.

Pozzuoli. 35. città primiera

mète detta. Dicearchia.245.doue

i Cumani haueano hauuto l'Arſe

male, 3 vno de'loro porti. 246.fù

in lorº commodo edificata da Sami

Ionici. 237.247.248.754.onde da

alcun fi chiamata città de Fere

ciadi per vn mºdo ſtrano, 249, Fà

anche detta città de'Tirreni,inten

dendoſi di quelli della Campania.

º59. Fù in baſſo fiato fin al tempo

ciando da Anagni 76.

Rauenna,città, hebbe nell'Hi

1 2 ſtria
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ſtria ona regione, qual Roma

hebbe la Campania.78.495.

Reggio, citta. 35. fù perfida

mente occupata dal preſidio deſol

dati, che vi poſero i Romani,682.

i quali furono della legione, detta.

Campana 687.771. di gente Ro

mani.686.772.773. -

Rheims, città della Francia;

onde fà detta la Campania Re

meſe chiamata Champaigne 84

Retina, porto della città Her

eulaneo; doue dimorana vnaparte

dell'armata di Miſeno.32o.

Rio dell'Agnena.Vedi Agne
fia, - -

Rio delli Lanzi. 134.

Rocca Monfina, caſtello detto

dal nome di Mefino, luogo eſtinto.

13 r. -

Rodi nel tempo di Homeronò

ancor ſi habitaua in vna città.

297.

Rodiani fondarone Partenope,

mentre teneuan l'imperiº del ma

re.295.296. -

Roma fà detta ancor. Valen

tia. non più che per vn ſolo nome.

158.159.588.589.669. Il ſuo ſi

to ſimile d quello di Capua. 384.

mà di molta ninor lode. 385.387.

388.nonfù eletto,ma fà preſo per

neceſſità. 385.497. Hebbe varie

fondationi. 587.588. Si nota il

tempo di quella, che è Romolofà

attribuita. 595.

Roma, preſa per lo territorio

ſuo.36.et per lo Latioantico. 36.

Romani hebbero frequèti guer

reco Sanniti nella Campania Fe

lice dal lato di Cales.695. & mol

te più dallato di Nola. 1 1 1.696.

nate per la difeſa de Capuani, da

quali ottennero la Campania Ca

puana per la loro deditione. Ioo.

651.69o.691.692.693.717. At

quiſtarono poi per guerra il tratto

degli Auſoni 694.695.717.quello

di Nola 696.697.699.717.huello

di Nocera.699.7oo.7 17.ettioche

peruenina fin al fiume Silaro.7oo.

doue trasferirono i Piceni,iui chia

nati Picentini.12.1 12.646.665

7oo. 7or. Non vſarono mutar i

nomi à luoghi coquiſtati. I 12.129.

Deſcriſſero la Campania Felice,

attendendone il ſuo modo naturale.

96. 11o. I 12.7or. La diſtinſero

in quattro Prefetture. 715.716

717. 718. Soggiogarono Capua

più perforza di aſſedio, che di ar

mi, 776.777. Temerono dedurla

colonia. 721,722. la quale fà poi

dedotta da Ceſare.21.24.25.72o.

722.eſſendone reſſato il timore per

la ſmiſurata potenza della loro

Monarchia. 777.778. alla quale

ad arbitrio loro vbidiuano Regni,

prouincie, e città, ſecondo i loro

antichi, è nuoui meriti, in varie

maniere, 73 , Mandarono perfrue

mento nella Campania nelle loro

Araui careſtie.531.

Roſeo campo appreſſo Rieti,

molto herboſo, detto dalla rugia

da 5o1.5o2.

Sabelli furono i medeſimi, che i

Sanniti. 344.662- -

5amij,
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Sami, detti per più comun no

aelonici, edificarono Pozzuoli.

247.

Sannio, regione tongionta alla

Campania Felice. 35; 334 372.

412.418.471.472. -

Sanniti, detti ancor.Sabelli.cº.

Sauniti. 662. vantauanſi di eſſer

Greci Spartani.342.662. Furono

da alcuni creduti di ſtirpe Sabini,

662.da altri Auſoni. 344.662.6

da altri Oſti. 662. ma nè oſci, nè

Auſoni han da crederſi, ſol per ha

aerhabitato ne'luoghi della Cam

pania, già degli Auſoni, º degli

oſti. 662 da lor tolta a gli Etru

ſci Capuani.663.678.689. & lor

ritolta da Romani 663.665.689.

Tolſero a gli Etruſci primiera

mente la regione proſſima alfiume

Silaro.646.664.665.674.689 &

Nello ſteſſo pito, è verboi, di buon

for volere,ò pure aforza ottenne

rola regione di Nocera,e la No

lana 674.677 678.689 693. 3

Eſſendo ſtati accettati in Nola,l'oc

cuparono nel modo, che di Capua è

ſtato da altri raccontato. 678. la

qual città, non fù da lor preſagia

mai, nè men la ſua Campania Ca

puana. 65 1.67o. 671. 672.673.

691.774. Eſſendone ſtati introdot

ti alcuni in Napoli per ſua difeſa

tontro de Romani.3o2, onde fug

girono con vergogna.3o3. a torto

frono d'infedeltà accuſati. 725.

2uei Campani,che in Sicilia per

fidamente occuparono Meſſina fu

rino di quelli Sanniti, che tenenan

Nola 684. 685. Hebber guerre

co Sidicini, º per lor cagione di

nnouo co'Capuani,che paſsò d'Ro.

mani.671 689.69o.691. già loro

amici. 692, ſiche fecer perdita del

tratto Nolano. 696.697. del Nu

cerino. 699.7oo. & di ciò che fin

al Silaro perueniua.7oo. -

Santa Maria a Caudana anti

ca chieſetta appreſſo i bagni di Si

nueſſa.14 2. -

Santo Hermo, monte, che ſo

nraſta à Napoli, fà creduto il Fa

lerno.235. -

Saone fiume.151.fù ſcambiato

col fiume Literno. 152. Snoi fonti.

1 52. Nel ſuo corſo ſtagna in varie
paludi a 52. , - e

Saraceni furono detti anche con

altri nomi.231. -

º Sardigna, iſola,fà habitata da'

Teſpoti poſteri di Hercole,cidotti

da Iolao,che v'introduſſe il viuere

più culto. 213. º

Sarno.fiumebſecôdoalcuni,tere

mine della Campania Felice. 13.

34 i 1o. 329.744, così detto a ſi

miglianza del Sarno nel Pelopo

neſo.33o.332. nauigato per bene

ficio di Acerra, di Nola,e di No

cera. 166. 324 fà ſcambiato col

fiume Arno.33o. In alcun tempo

fù detto. Drago.c6. Dragoncel

lo, 33o. Entraua per vna bocca

nel mare,done hora entra per due.

76o.

Saro, monte, dal qual naſce il

fiume Sarno, e dal qualefurono

detti i Sarraſti. 329.

- - - Sarra;



R A CC O N TO SECONDO

Sarraſti,popoli di origine Pelaſ

gi, denominati dal fiume Sarno,

fondarono per lor metropoli Noce

ra.332 furono poi ſotto il dominio

di Ebalo Teleboo, ſignor dell'iſola

di Capri.627.628. Vedi.Pelaſgi.

Sarzano,muouo villaggio,hora

eſtinto,doue forſefu Saticola.373

761.

Saticola, città, forſe la medeſi

ma che Auſticola: non fù in quel

lato del mote Tifata verſo laCam

pania, doue bora è Caſerta. 37r

372.mà in quello verſo il Sannio.

373. nè da Capua molto lontana.

373.69o.761.

Saucelle, nuouo nome della pa

lude già chiamata.Acque Sinueſ

ſane. 133. 134. Vedi. AcqueSi

nueſſane.

Sebeto, fiume.go9.319 ſcam

biato col fiume Clanio. 19o.3o9.

751 fù detto per altro modo. Ve

ſeri. 318.479.Poeticamente fà di

moſtrato col nome della ninfa Se

betide 628.

Seplaſia piazza in Capuamol

to frequente, delitioſa, e di gran

pregio, in cui ſi eſercitaua in gran

copia l'arte degli vnguenti,condu

cendouiſi da lontaniſſimi paeſi le co

ſe trattate dagli vnguentarii.

552.56o 561.562.755.763. Fù

detto col ſuo nome ogni luogo,doue

ſi trattauano coſe di odore,et quel

li, che ſi chiamano bora speciarie.

563.& Seplaſiarii i maeſtri delle

coſe odoroſe, co gli Speciali. 563.

Sepolcro della Sirena Parte

nope.297.659,

Sepolcro di Capis , creduto

fondatore di Capua,non contenena

coſa fauoloſa.658.659.

Sepolcro di Scipione Africa

no appreſſo Literno. 189. -

Sepolcro di Virgilio, creduto

da alcuni alle falde del monte Ve

ſuuio.27o-fù nella via da Napoli

in Pozzuoli. 271. è nella via per

la Grotte, è in quella per lo colle

Antignano.27I.

Seſſa.Vedi.Sueſſa Aurunca.

Settima prouincia d'Italia e

fù in alcun tèpo la Campania.6o.

Sicopoli,città nuoua,nella con

trada di Trifliſco,detta dalnome di

Sigone Prencipe di Beneuéto.41o.

edificata da Capuani Longobardi,

& da medeſimi poi bruciata. 169,

17o.41o.

Sicoli furono i primi habitatori

del Latio.585 l'antichità de quali

può alzarſi è noſtro piacere. 594.

Paſſarono nella Sicilia, fuggendo

dagli Opici.596. Non poſſono nu

merarſi frà peculiari popoli della

Campania Felice. 597.Vedi.Abo

rigini:

Sidicini, di ſtirpe Oſci habita

rono in Teano, detta Sidicino dal

lor nome.477furono gli vltimi di

quella gente.6 16.741. Dominaro

no il campo Fregellano. 477.663.

Aebbero guerre infortunoſe co'

Sanniti.663.67 I.689. & co Ror

mani 695.753.774.6 infortuno

ſa amicitia co'Capuani. 671 689.

694. Loro campi. I 16.477. Co

ſtrinſero gli Aurunci di fuggirſi

- dalla



R AC CONTO SE CON D O,

dal lorcittà 695.774 Vedi Tea
no città de'Sidicini.

Silaro, fiume,diuiſe la Campa

mia antica dalla Lucania. 9. 646.

744 & poi ne diuiſe altre Cam

panie di più nuoue deſcrittioni.37.

44.55.58.69.

binope, città de'Greci Pelaſgi,

tetti Aminei,era eſtinta, quando i

"itomani iui edificarono Sinueſſa.

128.

Sinueſſa vltima città del Latio

nuouo verſo la Campania. 1o2.

748 fu edificata da Romani, doue

era ſtata Sinope. 128.melterritorio

di Veſcia. 129.144. Non fù detta

dal nome della vicina Sueſſa. 129.

Fº città Veſcouale 13o. 18o. Forſe

fu uclla, in cui Plotino hauea di

ſpoſto ordinar vna republica nel

modo inſegnato da Platone. 138.

139. I 4o. 141. -

Siracuſa, città di Sicilia,diſtin

gheitaſi in quattro, è ver cinque

attà,ch'eran le ſue regioni. 28o.

Sirenuſe, iſolette dal lato difuo

ri del Promontorio di Sorrento.

337.646.

Sorrento, città, che Grecamen

te nel ſuo nome accèna il nome del

le Sirene. 335 dalle quali, è vero

daVliſſè,credeſi fondata. 336. Non

fu in coſe di momento mentouata

dagli antichiſcrittori. 335. non eſ

ſendo ſtati i Sorrentini ſeguaci di

Fannibale: mdi Sallentini 336.

Appartenne per qualunque modo

a Capuani. 336. 651. Sue vigne.

512 Sue zue. 5 I 3.514 Suoi vini.

517. 518. Suoi calici. 557. Vedi.

Monti di Sorrento.

Soruello,nuouo villaggio, forſe

fù la Gauronica poſſione, dona

ta dal magno Coſtantino alla chie

ſa Capuana.241.

Sparta, città, fà chiamata. La

cedemonia col general nome del

la ſua regione. 2o1.

Stabia, città nel campo Campa

no, inteſo per la Campania Feli

ce. 14.76o fù dal lato di là del fiu

me Sarno.333.547.548.76o. nel

territorio di Nocera alquanto lon

tana dal mare. 334.Suoi vari ca

ſi.334.337.761.Suoi cauoli.767.

Stellate campo nella Campania

Felice di là del fiume Volturno.

1o6 proſſimo a Caſilino, al campo

Caleno, e al Falerno. 423.424

Fù cöfuſo co'medeſimi campi. 426.

427. 428. Fù diuerſo dal campo

Campano,preſo ſtrettamente. 19.

429. & di minor bontà della ſua.

429.449. Alle voltefà anche det

to con quel comun nome 1o3.428.

429.454. Furono inteſi col ſuo al

tri campi,di fertilità lodati. 424.

425. Fù à lato della Via Appia

verſo il mare. 449. cº molto her

boſo 45o. Alcuni l'han creduto il

Mazzone. 451. Sua etimologia.

42 , 45o.451. Fù lungamète in do

minio de'Capuani. 45o. Da Ceſare

fù diuiſo d coloni Capuani.24.25.

45i. Per opinione del uolgofù ripu

tato ſacro.451.452.453.454.765

Stellate campo nell'Etruria dal

cui nomefà detta la Romana Tri

- bre



R A CC ONTO SE CON D O

bu Stellatina.43o. -

Sueſſa, città degli Auſoni. Io7.

cognominata.Aurunca per gli cit

tadini di Aurunca, che vi fuggi

rono.473.474.6o4 Fù anche det

ta ſemplicemente . Aurunca. 6'.

Auſona. 474. Molti ſcrittori non

ne ha parlato.475. Per la ſua ami

citia co'Sanniti fà preſa da Roma

mi con morte de ſuoi Auſoni. Io7.

474 695. da quali fà dedotta lor

colonia due volte. 475.476. Sua

tenue fortuna. 476.Virtù militare

de' ſuoi cittadini.476.

Sueſſa Pometia, città ne Vol

ſci fù diuerſa da Sueſſa Aurunca.

474.175.

Sueſſola, città frà Capua, 6

Nola nel confine della Campania

Capuana 346 perciò eſpoſta a fre

quenti aſſalti de'Sanniti. 347. da'

quali, forſe, preſa, fà lor ritolta

da Romani. 698. Sua ruina.347.

Sueſſola, inteſa per la ſuo ter

ritorio.347. -

Taburno,monte frà Caudio,º

Beneuento, appartenne à'Sanniti,

& poi ad altra Campania, che alla

Felice. 354.

Taurania, città della Campa

nia Felice, di ſito ignoto.322.

Tauraſino, campo negl'Hirpi

ni, 52.32a fb detto Campanoſe

condo la deſcrittione della Campa

mia dell'Imp. Hadriano.52. -

Teano, città de Sidicini. 477.

non appartenne alla Campania

Capuana. 15.27.28.477- Era nel

lato settentrionale della Campa

nia Felice. I 15 della quale, ſecon

do alcuni, fà città per vn certo

modo, 27. I 16.471 477.61 I. C'

ſecondo altri in ogni modo, 477.

Sua potenza. 477. Militar virtù

deſuoi cittadini 478.Sua ampiez:

za,eſſendo colonia de'Romani.478

72 r. Fù in nobil grado in vari

tépi.478. Il ſuo territorio fà dila

tato fin al Capuano 478. Vedi.Si

dicini.

Teanofiume,detto dalla vicina

città Teano di Puglia,fu il Fren

tone 3 19.479.

Teate, città de Marucini, con

tendeua del linguaggio co' vicini

Eſoſteatini.87, -

Teatro di Napoli, ſcoſſo prima

dal terremoto,ruinò dopo alquanti

3iorni.76o.769.

Teleboi popoli dell'Acarnania,

habitarono nell'iſola di Capri. 628

Teleſo, città nelle vie da Ter

racina, 6 da Caſino in Beneuento

per Teano.4o9.764. & per Cala

tia.4o9.41o.Suo ſito.432.

Tempij due della Fortuna e

nella Via Latina frà Teano, 3

Cales.433, .

Tempio di Diana Tifatina ,

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,é poi nel

la ſettima. 57.58. Fù nel confine

della Campania , dimoſtrate da

Pro
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Procopio. 58. e forſe ancor della

Campania antica.6a Vedi.Volſci,

Terra Capuana, regione nel

territorio di Capua nuoua,età che

il Capuano territorio intiero. 378.

Terra degli Opici, inteſa per

la Campania Capuana. 29, º

anche più largamente 697.598

Terra di Lauoro, preſa per lo

Prencipato Capuano.76 per iſti

tutione de ſuoi Prencipi Norman

ni.771. -

a . . . . .

Teſpoti, 4 Teſpi, poſteri di

Hercole, vennero di Sardigna in

Cuma;la qual ne fu detta Regno

Teſpoto - 2t 1. A14. 633.767.

gueſtolor paſſaggio feuoloſamen

te fù mutato in quello di Dedalo.

2 I 2.2 I 3.

Teſſaglia,fà bahitata da Pelaſ

gi, che vi eran peruenuti dal Pe

loponeſo. 586. Suo Diluuio.59o.

Teuere, fiume. Sue proprietà.

163.75o.

Tifata, città nel Latio.365.

Tifata,Curia in Roma.365.

Tifata, lago appreſo il monte

Tifata 366 ) : -

Tifata, monte appreſſo Capua

denominata dalle lilci. 365 fu de

ſcritto con poetica, non inueriſimil

licenza, ſtanza di Leoni. 366. non

favn ſol colle, nè un Elceto ſolo.

367. Vi hebbero gli alloggiamenti

i Sanniti, impugnando i Capuani.

367. 761. ci eſſendo lor amico

AIannibale, in più di vn luogo.

368.369.761.762.777. ſimilmète

Silla, in quel ſuo colle, bora detto.

Montanino 369 37o.371.761:

Non hobbè load feaondità. 365.

47o.mà fù ombroſo. 366. 3 ame

no 493. . . .

Tirreni furona d'Greci i Tuſci,

ci gli ſtruſci de Latini. 29.6 alle

volte gl'Italiani, º gli Occiden

tali. 25o.636 et anche Capuani.

653, 68 1. Preſero il nome nella

lingua Greca dalle Torri: ma ſe

condo altri dal lor Re Tirreno.

6a4 Vedi. Etruſti. Lidi.

Torre di Falero fà edificata

prima di Partenope. 298. forſe da

Falero, vn degli Argonauti. 298.

758. Fà poi mutata in Partenope

da Rodiani.298.299.719.

Torri di Capua nuoua. 16o.edi

ficate dall'Imp. Federico ſecondo

nel ponte,ch'è nel fiume Volturno.

17o. I 73. ) : ! .

Traietto, caſtello, non è l'antica

città Minturno. 124. -

Tramonti, nuouo caſtello nel

l'Iſtmo del promontorio di Sor

rento.337.

Trebola, città, per la quale fù

vno degli aditi nella Campania

Felice. I 18.4ry. non fù,doue hora

è Trentala. 415.416. mà fù nel

tratto di Calatia.417.418.nel luo

go,che ſi dice Treglia. 418.764 mè

da tuttifº attribuita alla Capania

Felice.418.419. Suoi vini 418.

515.Suo capo, proſſimo all'Alfa

no.416 frà Calatia,Teano, 3 Ca

les.413. è più toſto, cinto dal fiume

Volturno frà Saticola, Tcleſo, ci

Alife.764.
l Tre
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. Trebolano monte. 417. dal

l'altro lato fu detto. Callicola.

42o.764.

Trifano, luogo frà Minturno,

& Sinueſſa. 419.

Triuico, città nel confine della

Campania dell'Imp. Hadriano.5o

Troia, al parere di alcuni, non

fù preſa da Greci, 587.588. & ne

-

zecan per autore chi l'affermò, ci

ne compoſevn libro intiero.589.

Tuſci. Vedi. Etruſci. Tirreni,

Valle Caudina.349. :

Velletri, città nella Campania

èomana 8o. º

Venafro non fù città della Cà

pania Capuana. 16.28. D'ignota

origine. 479, attribuita cò qualche

diſcrepanza alla Campania Feli

ce 419.479. Suo ſito. 432.48o

Suo campo. 416. Suo oglio 479.

529.53o. Fù Prefettura de Ro

mani del ſecondo modo. 48o. 715.

& poi colonia 48o.

Veſcia già nobil citta frà terra,

proſſima a Sinueſſa, di ſito ignoto.

i 27. I 28.144.474.548.748. Suo

campo. I 25 I 26. I 27.746.747.

Suo caſcio. I 26.127. Fù habitata

dagli Auſoni. 44o preſa poi da

Romani.695.

Veſeri,città alle falde del mon

te Veſsuio.317.7o3.a cantoal fiu

me Sebeto. 3 19. fù eſtinta dagli

incendii del ſudetto monte.328.

Veſeri, fiume, così detto dalla

svicina città Veſeri, fà il Sebeto.

318.479.

y cranio sente mandò fiamme

in tempi antichiſſimi ſol conoſciute

da ſegni. 31o e credute eſtinte.

3 11. Venne in molta fama per la

frequenza delle nuoue.312.quido

i Napoletani ne finſero le fauole

de'Giganti. 3 Iz. La ſua forma fº

da ſuoi incendii mutata in varie

maniere.312.3 13. da quali vien

lentamente conſumato. 3 14.328.

Fù creduto, eſſerui vna delle vie

all'Inferno.315.o cſèrui onafu

marola de ſuoi eterni fuochi. 328.

Vinaſceua il ſolfo. 56. Sua fecon

dità.314.47o. Suevue.513.514.

527. 523. Sitoi cauoli. 748. Suo

aſpetto: 514. Il ſuo vino diceſi

Greco per cagione de' Greci Na

poletani nel tempo de'Longobar

di 52 2. - -

Vfentefiume Vedi.Campania

di Silio. a ,

Via Appia fà diſteſa da Roma

nel lato del mar Tirreno. 119.164.

per varie città verſo la Capania

Felice, 35.36.123. I ſi. 144.146

ci per Sinueſſa, e per Caſilino

423.428.465. 466.748, verſo

Capua. 167.398. fin doueprimie

ramente peruenne. 119.4oo al cui

ſiniſtro lato fu il campo Falerno

448.al deſtro lo Stellate 449. Co

pioſa di publici alberghi. 468. &

di diletteuole cammino. 468.469

742. Fù poi prodotta fin è Brindiſi

da incerto autore. 4o1.4oo 762 -

di là di Beneuento per ambiguo

corſo. 4o2.4o3.762.763. per la

qual partefà poi rifatta dall'Imp.

Traiano 749.762. Da Sinueſſa ina

- 2 ai tiri a
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Taranto non toccaua più il mare.

123.141.4o3.763. Se ne deſcriue

laparte, che conducena da Capua

in Beneuento. 348.349,35o. Ap

preſſo Capua,e il fiume Volturno

la riſtorò l'Imp. Marco Aurelio,

16o. Fù detta Regina delle vie,

benche foſſe alquanto fangoſa.4or

762. Fù di grandiſſima frequenza.

167. 396. 4o4. Col ſuo nome fà

detta ogni altra via, laſtricata di

ſelci. I 49. » . -

Via Campana da Pozzuoli

verſo Capua. 15o.244.252.756,

Via Conſolare da Pozzuoli,et

da Cuma in Capua.15o.261.4oy.

5oy.516.568.

Viada Brindiſi in Beneuento

per Taranto, 6 per Venoſa.4o3.

762.763. - ,

Via da Cales al fiume Voltur

no per le falde del monte Callicola,

172.4o9.413. - -

Via da Canoſa in Nola. 4o7.

4o8. - , si s ..: - º a

via da Capua in Taranto.

354.355.37os4o2.4o3.

Via da Caſino in Beneuento.

422.in Teleſo. 764. '

Via da Foro Claudio in Na

poli 463- ... s -

Via da Milano in Reggio per

la Campania dell'Imp. Hadriano.

45. I I 5 -

Via da Napoli in Nola. 3o2.

Via da Pozzuoli in Napoli per

do colle Antignano, nonfù la via

Appia. 143. per la quale non è

certo, che paſſaſſe S. Paolo Apoſt.

andando di Pozzuoli in Roma.

149. Vedi.Leucogei colli.Sepol

cro di Virgilio. i ..

. Via da Reggio in Roma per

la Campania Felice 119.466 cº

per lo Sannio, 339.Congiungeuaſi

con l'Appia appreſſo capua dalla

to di Caudio 339.35o 351.4o6.

Via da Roma in Beneuento

per Caſino 422.764. . .

- Via da Sinueſſa in Pozzuoli.

145.749 fù riſtorata dall'Imp.

Domitiano. 145, i46.147.749.

dopo trecento anni ch'era ſtata

vſata da Romani.749. -

Via da Teano in Beneuento

per Alife. 4o9.764. cº per Cala

tia.4o9.41 3. la

º via da Terracina in Beneuen .

to per Teano.4o9. -

Via da Terracina in Napoli,

147.183.3o9.328. -

Via Herculea nel ſeno Baiano,

attribuita ad Hercole, forſe, fi

opera de'Teſpoti Cumani, ſuoi po

ſteri.226.264. Fù di molte delitie,

& di rendite, per la peſca delle

Oſtriche. 227. La riſtorò Agrippa.

228 º di nuouo l'imp. Claudio.
23o Vedi Porto Giulio. ..

Via Latina da Roma per lo La

tiofrà terra 164.422.43 1.764.

perueniua in Caſilino. 119. 416.

done ſi congiungeua con l'Appia.

I 19.39o.4o6

- Via Vicana da Cuma è Vico di

Literno.186.

Vico appreſſo Cedia. 143.185.

Vico Caulo appreſſo Capua,

k a onde
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onde quella contrada hora è detta mandarono vina loro colonia. 176.

Vicaudo.5 , 6. -
-

Vico di Pantano fà la Villa

di Scipione Africana in Literno.

L85, n.87eu88. , voi , º º

i s Vicofrà Capua, º Caudio nel

la via Appia 186.35o. e o

Vico# Stabia, 3 Sorrento.

186.334, hora città Veſcouale.

334. Oee dirſi Vico Equano.non

Equenſe: dalla regione.Equana

76 I. . . . - - - - - - -

Villa appreſſo il ponte Campa

no nel fiume Saane 466 o

Vmbri, antichiſſimi popoli d'I-

talia, 636, habitarono prima nel

l'Etruria,et poi nell'Vmbria.637.

Aebbero lunghe guerre con gli

Etruſci, 637, paſſarono poi in lor

compagnia nella Campania Felice

contro i Cumani.638.643»:

Volſci furono proſſimi alla Cie

pania no8.744 Vedi Terracina,

Volturno fu detta Capua,non

per diuerſo, ma per vu ſolo nome.

i 58.669. . . . . . .

Volturno, città nella bocca del

fiume Volturno, ch'eraſtatava

picciol caſtello. I 74 edificato da'

Capuani, i 75. 29 riſtorato da Ro

mani nel tempo della ſecodaguer

va Cartagineſe. 275 che pºi vi

- 2! -

-

fì città Veſcouale. 177.6 diuenne

di nuouo caſtello.173. Hoggiè nel

dominio del Comune di Capua.

º 78 kra caſtello è tempo de' Lon

gobardi 179 il fortificò,6 l'ador

nò di chieſe Radiperto Veſtouo di

Sinueſſa. 179.18o. -

Volturno fiume,naſce nel San

mio. 15 r. 157. I 6o. In alcun tempo.

fù il confine del Lazio nuouo, ei

della Campania. io1. Non bebbe

altro nome antico di queſto. 153.

pro un lato nella primaſillaba per

la quarta lettera vocale. I 54 156.

il qual nacque nella Campania da'

Campani i 57 quaſi dicendoſi fiu

me di Capua.158 Fù ſcambiato

col fiume Literno. 156. Suo para

gone col Teuere. 153. 157, 158.

163. 166v 75o. Sue rarietà dal

fiume Liri. 163. Suo corſo. 153.

16o.Sue proprietà. rio 161.162.

16 r. 1 64. Sue ficquenti nauiga

tioni 166. In alcun tempo fà detto,

Caſilino.171.319.ty7,

Volturno mare.rr. nonfà no

me divſo comune 162.

Vrbana, città nella via Appia,

dedotta colonia da Silla, 464. fà

poi à Capua attribuita. 396.463

723. . il

RAC

l
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D I AL T R E c os E NorABILI

Che ſi come sono in noto Apparato.

A cqua Acidula in Venafro.

434.

Acqua Calena.26.134.434.

Acque delle piogge. Vedi.

Fecondità.

Acqua Dimidia in Stabia.

434. - - -

Acque medicinali alle falde

del monte Tifata appreſſo il Tem

pio di Diana. 385. -

Acque Sinueſſane. I 32. 133

I 34. 1 3 5. I 36 4 3.748.

Adoreo. Vedt Zea.

Aloara Prencipeſſa di Capua

andò a curarſi ne'bagni di Sinueſ

ſa, 13 s. 142. - -

Alloggiamenti de Romani

nell'aſſedio di Capua.369 combat

tuti da Hannibale,et da Capuani.

777, . -- .

Alloggiamenti di Hanniba

le in varieparti del monte Tifata.

368.369.777. . .

Alloggiamenti de Sanniti

nel monte Tifata 367.761..

Ambra Falerna. 5 21. :-

Ameni luoghi,inteſi quelli che

ſono di ſolo diletto 49o irrigati da

acque.49 o.49 1. & per ſelue om

broſi 491. & le città di molti agi.

766.

Amineo vino. 5175 27.528.

Anfiteatri eran diſteſi per la lo.

-

ro lunghezza da Settentrione a

Mezzogiorno. I 17.

Anfore di Sparto. 555. -

Antonino Pio,che poifà Imp.

fù Conſolare della Campania, do

ue bauea i ſuoi campi. 44.45.

Aratri leggieri della Campa

nia.549.553. co quali ſi arauano i

ſuoi campi.553. -

Arbuſti della Campania eran

piantati di Olmi, o di Pioppi.

5 I 1 -

Arbuſtiuo vino.515.5 15.

Arciueſcoui, poſſºno chiamarſi

padri deloro Veſcoui ſoffraganei.

Armata Miſenate. Vedi. Au

guſto.

Arte di far belletti. Vedi.He

dicro.

Aſinelli arauano nella Cam

pania 548. -

S.Aſpreno,primo Veſc.di Na

poli,morì di vecchiaia, non di mar

tirio.738.

Atanagio, Veſc. & Duca di

Napoli, danneggiò aſpramète Ca

pua nuoua 172. Hauendo diſcac

ciato di ſtato il fratello,fe amicitia

co'Saraceni,collocadogli frà il mu

ro della città, ci il porto del mare,

i quali commiſero innumerabili

mali.224,

Ate
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A.

Ateneo, ſcrittor Greco, fà in

Capua. 235.

Atenolfo, che poi fà Conte di

Capua nuoua,o Prenc. di Beneu.

edificò Calui col fratello Lando

me.44 I.

Auguſto congiunſe in vna re

gione la Campania Felice, i due

Latii parte del Sannio,º i Picen

tini. 37. 41. Attribuì alla ſeconda

regione d'Italiagl'Hirpini. 37.44

Fece il Porto Giulio.228. Collocò

nel porto Miſeno l'armata Miſena

te. 3o.252.253.4o4. Non iſtituì

Napoli Enneapoli, cio è capo di

noue città. 281.757. mafatta ab

bandonar Partenope,volle,ch'ella

ſola rimaneſſe in piede. 281.3o6.

737. Supplì la colonia dedotta in

Capua di vn nobile accreſcimento,

465.72o. Deſcriſſe il ſuo territo

rio, collocadoui i termini nel ſolco,

fattoui intorno con l'aratro. 722.

Aulo Gabinio,et Lucio Piſo

ne furono i primi Duumuiri in

Capuacolonia.56o.

Auſone, figliuolo di Vliſſe, non

diede il nome è gli Auſoni. 6o3.

6o4. - - - - -

Auueniméti antichiſſimi ſo

no inuolti nelle fauale, è ſon del

tutto ignoti. 58o.581.

Beatitudine di alcun luogo,

inteſa per l'amenità ſua. 487. &

alle volte per la fecondità.488.

* Benenato,Veſc.di Miſeno,pre

ſe à fabricaruivn caſtello.223.

Beneuentana chieſa metropo

li molto antica. 53.

Beneuentano. Vedi. Pelli Ba

biloniche. - -

S.Bernardo, Veſc.di Carinola,

vi trasferì la ſede Veſcouale dalla

città Foro Claudio.463.

Bituri,animali inſettili guaſta

no le viti nella Campania.512.

Bocali, & Bacini, ſcolpiti ne'

marmi antichi per ſegni di lode.

766.

Buoi della Campania. 547.

Butilinofà rotto col ſuo Fran

ceſe eſercito appreſſo ilfiume Vol

turno da Narſete.171.

Cacco,ladro famoſo,occupò al

cuni luoghi nella Campania intor

no il fiume Volturno. 625. Egli,

forſe, º le ſue genti, furono i Gi

gati,vcciſi da Hercole nella Cam

pania Felice. 627.

Caio Numitorio Calliſtrato

huomo dottiſſimo,et ſingolare. 779

Caleno vino.435.518. -

Caligola Impfè sù le naui vn

ponte da Pozzuoli in Baia. 221.

222.nella formadella Via Appia.

742.Con nuoua ſorte di nauitoſa

ua coſteggiar per diporto il lido

della Campania.742.

Calici Cumani, 8 Sorrenti

ni,557.

alliſtrato, Giuriſconſultori

ſcontrato con Caio Numitorio

Calliſtrato. 779. -

Campane, vſate nelle chieſe,

furono dette dalla Campania, r

chiamate anche Nole, Glocche,

e Segni, per varie cagioni.556.

Campano vino.514.515.516.

518,

l
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518.519.522.

Capi, Rè Troiano, auolo di

Enea, dal cui nome alcun diſſe che

Capua,fà appellata. 63o.631. .

Capi cugino, ci compagno di

Enea, dal cui nome alcun diſſe che

Capua fà appellata,613.628.629

Capi Etruſco, dal cui nome,

forſe, fi Capua appellata. 613.

635.657.659.

Capi Siluio, Rè di Alba,bebbe

queſto nome dal padre ad imitatio

ne di Capi, auolo di Enea. 631.

Da alcuni fà creduto fondatore di

Capua.634.635. - i

Capuana chieſa, metropoli

molto antica. 53. hebbe in dominio

Caſtello d mare del Volturno. 178.

Fù dedicata a S.Stefano Prot.aſſai

anticamente. 18o. Il ſuo cleroſi

ricouerò in Napoli nel tempo del

la inuaſione in Italia de' Longo

bardi.72. - -

Caſcio Veſcino, e Ceditio.

126.127.548.

Caſtagne Napoletane. 529.

S.Caſtrenſe hebbe la ſua ſepol

tura in Sinueſſa. 18o.181.

Caſtricio Firmo , amico di

Plotino, forſefu di gente Capua

no. 14o. -

Caualli, 3 loro armenti della

Campania Felice. 345.546.768.

Caulino vino appreſſo Capua

molto lodato. 418.51 5. non fù il

famoſo vino Campano.517.518.

Cauoli della Campania 767.

Ceſare deduſſè Capua colonia.

21:24.72o.722. di ſuº arbitrio.

25-451. & al conſeglio di Pom

peo.72o. di coloni della Tribu Fa

lerina, 6 della Stellatina. 43 r.

ceſſatone già il timore, hauutone

da Romani,778. Hebbe à ſdegno i.

Napoletani.737.

Cento numero definito, vſato

per l'indefinito.5o7.

Chieſa di Santi Apoſtoli in

Capua,edificata, 6 donata di mol

te rendite dall'Imp. Coſtantino

Magno. I 2o.241.381.461.5o2.

Cicerone faceua apparire le

coſe ſecondo i ſuoi affetti. 561.

Cimiterio degli antichi Ca

puani fà appreſſo il ſepolcro di S.

Priſco primo Veſc.di Capua,vn .

de'diſcepoli del Saluatore.35o.

Ciregie della Campania.5o9.

Città. vocabolo di variſigni

ficati,399.

Città Regie edificauanſi lon

tane dal mare.384. -

Cittadini accolti di nuouo nel

le città ſogliono variamente eſſer

vtili, o dannoſi. 674.

Claudio Imp. prima, che mo

riſſe non fù d bagni di Sinueſſa,

mà ci venne Narciſo ſuo liberto.

i 35.Speſe nelle fabriche gran te

ſoro.23o.231.

Cocceio Campano, Giuri

ſconſulto, forſe, fà Capuano.779.

Cocomeri della Càpania. 5 io.

Colombe Campane. 543.

e Concilio Sinueſſano. 136.

14o. I 4 i

Confederationi de popoli co'

Aomani, per qual modo diceuamſi

-- -- eſſer
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eſſer pari.775.776. & non erano.

7I 1.7 a 6.727.735.736.

Conigli portauarſi in molta

copia di Spagna in Hoſtia, 3 in

Pozzuoli.555. ro6.

Coſtantino Magno Imp. non

mutò la Campania dell'Imp. Ha

driano.5o.ò pur mutolla,s'ella ab

bracciaua cioche e di quà di Roma.

69. Vedi. Chieſa di SS.Apoſt in

Capua.

S. Cromatio Martire venne

di Roma in Sinueſſa, 3 fà ſeguito

da gran numero di Criſtiani, iui

ſeco poi martirizzati. 136. 137.

14oa

Darſi alla fede,ilche m5 è darſi

in poteſtà altrui. 71o, fù inteſo a

lor voglia variamente da Roma

mi.775. - -

Dedalo,che di Tebepaſsò in a

Sardigna poi venne in Cuma. 212

2 13.214. - - -

Deditionifurono di molte ma

niere.7o9 714. Sollenne forma di

quelle della prima maniera. 7oz.

Deucalione diſcacciò i Pelaſgi

dalla Teſſaglia. 586. Tempo,nel

qual viſſè. 59o.,9t.392.393.

Dione Cocceio ſolea dimora

re in Capua,ſcriuendo la ſua Hi

ſtoria.73o.

Dionigi Halicarnaſeo fù per

molti meſi nella Campania. 26 z.

Dionigi Tiranno di Siracuſa

inuitò, ci hebbe à ſuoi ſtipendii

alcuni ſoldati Capuani. 679.681.

Diotimo Capitano dell'arma

ta degli Atenieſi,accrebbe Napoli.

29o, 29 I. 293. -

Domitiano Imp.fee, è rife

ce la via da o inueſſa in Pºtoli,

d lato al mare. 145.146 a 47.749

fabricando vn pole nella bocca

del fiume Volturno. I 6 -

Ebaloſignor dell'iſola di Capri,

dominò i Sarraſti nella Campania,

333.628.

Enea, Troiano,edificò Capua,

città in Arcadia. 7. Tempo della

ſua venuta in Italia.586.626 da

altri del tutto negata; & da altri

affermata, che il diſſero, poi ri-.

tornato in Aſia. 589. Alcuni l'han

creduto il medeſimo,che Euandro.

588.589.

Enotro venne di Arcadia iº

Italia con le ſue genti, dette Eno

trij dalſuo nome, 585.59o.59

592.591.394. . . .

Eprio Marcellofamoſo,et ric

chiſſimo oratore, fu di patria Ca

puano.778.779. . .

Equano vino appreſſo Sorren

ſto.517. - - -

Età humane nel ſupputareº

tempi furono preſe alle volte nel

modo naturale, º alle volte nel

cronologico. 583. e alle volte

in vn altro terzo modo 584.

Età delle città. 288.655.

Euandro Arcade véne in Irº

lia.586.625.Vedi.Enea- -

Fabio Maſſimo, ſuo viaggº

da Cales in Sueſſola.368.429.4º

419 . -

Falcinella campania, dº

Secule.553, Fale
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Falerina Tribu in Roma fà

detta dal campo Falerno. 455.

Falerno vino. 234.23 o. Suoi

attributi. 458. Col ſuo nome fà

detto ogni nobil vino. 52 1. Fù

detto vino Campano col comun

nome, 5 19.522 3 vino Latino,

512 Maſſico, 5 16. 525. &

Opimiano, 525.526.Non eraſi

mile al Caulino,ma al Gaurano.

515. 516. Fà diuerſo dal vino

Amineo. 527. Suo colore. 522.

Sua proprietà di conſeruarſi lun

gºtempo. 524, onde s'induriua,3

ſi ſcemaua. 523. con vtile del pa

drone.523. Fù biaſimato da me

dici.523. & forſe, ſecondo i vari

pareri, fà riputato di ſecondogra

do di ſtima. 52o. Fù copioſiſſimo.

519. & di cariſſimo prezzo. 767.

Vedi. Pere Falerne. AmbraFa

lerna.

Falerne viti, 233.5 16.

Falerna vua fù detta, forſe,

l'vua Horconia per Ironia.513.

è vero ogni nobil vua.521.

Farro della Campania lodatiſ

ſimo.532.onde ſi componeua l'Aa-,

licane era diuerſo dalla Zea.532.

533.534.535.768 ,

Faſeli, ſpecie di diletteuolina

uigi detti Campani dal loro fre

quente vſo per la riuiera della

Campania.742.

Fauſtiano vino.234.236.516.

Federico I.Imp.richieſe il Fo

dro alle città della Campania ,

Romana,nò a quelle della Cam

Pania Felice, 1.82:

-

Federico 2. Imp.edificò in Ca

pua due Torri, ci ſopra il fiume

Ofanto vn Ponte. I 7o. 173. Rior

d nò in Napoli le publiche Scuole,

3O.

7 Fiamme minerali ſono dicon

traria natura dalle celeſti. 3 15.

Fecondità, che procede dalle

piogge,è più lodata di quella, che

viene dalle inondationi de'fiumi.

493 . . .

Felicità di alcuna pianta, inte

ſa per la fertilità ſua. 433.484.

C di alcun luogo,inteſa per la ſua

beatitudine. 488.

Ferrante I. Rè di queſto Regno,

fe vendita al Comune della città

di Capua di Caſtello a mare di Vol

turno 178.6 glifº dono della cit

tà di Calui.442.

Fichi nella Campania ſi con

ſeruauano per vn modo ſpeciale.

5 Io,

Fiumi ne'tempi antichi eran ,

ºmunemete nauigati.166.al qual

fine nelle lor bocche edificauaſi al

cun caſtello.174. -

Flamini Volturnali Vedi.Vol

turnali.

Flauo colore nelle acque de fiu

mi. 163.75o.

Fodro,ſuo ſignificato.81.

. Frumento, inteſo per ogni ſorte

di biada,abbondante nella Campa

mia,53 I. -

funi di Sparto. Vedi Sparto.

Gaurane viti. 23 ;.516. -

Gaurano vino.234.235.516.

Fù ſpecie del vino Falerno. 516.
1 Ge

---
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Gemella vua. 512.513.514. falde, appreſſo nel campi, º più

5 28.

S.Gennaro Veſc di Beneuento

fù condennato a morte dal Preſide

della Càpania, in cui all'hor quel

la città ſi comprendeua. 5o. Fù

condotto al martirio in Pozzuoli

per la via del colle Antignano.

I49e

Gineſta frutice,non naſce nella

Campania,ma ne ſuoi luoghi vici

ni.554. Vedi.Sparto.

Gionata Conte di Carinola.

437, diede aiuto a S. Bernardo di

edificarui la chieſa Veſcouale.463

Gioue Veſuuio. 3 i 6.

Giuliano heretico Pelagiano,

fà Veſcouo Campano della città

tardi nelle riue del mare. 6o 1.

Hadriano Imp.iſtituì quattro

conſolari a regger l'Italia. 43.

vn de quali bebbe in gouerno la

Campania, in cui deſcriſſe i due

Latij,i Picentini, º gl'Hirpini.

44. è pur nella Campania de

ſcriſſe l'intiera Italia di quà di

Roma,69. -

Halica, forte di cibo lodatiſſi

mo.536. componeuaſi nella Cam

pania di tutte la migliore. 532

533.534.536. Modo del farla.

534. Vi ſi meſcolaua la creta de'

monti Leucogei. 534.536.537.

I ricchi la condiuano col mulſo.

537. Non fù conoſciuta da Greci.

Arlano, ch'era nella Campania, 536. Fù detta alle volte col ſuo

deſcritta dall'Imp. Hadriano.51.

Giunco odorato, diceuaſi,na

ſcere nella Campania, 5o8.5o9.

Gneo Neuio antichiſſimo Poe

ta Capuano.78o.

Grammatici publici di lettere

Gheche in Capua.78o.

Gratiano Imp. prima di ogni

altro Imp. Criſtiano laſciò di vſa

re il titolo di Pontefice Maſſimo.

62.

Gregorio Greco Bailo : ſuo

cammino verſo Capua nuoua per

Sitopoli 41 o 421.

Greco vino.522.

Guaideriſio Prencipe di Be

neuento: ſuo camino verſo Capua

nuoua per Sicopoli. 4to.42 I.

Habitationi antichiſſime ,

f, no iº nonti, ci poi nelle lor

nome quella biada, onde ella ſi

componeua. 533.

Halicarie meretrici.537.

Hannibale vcnendo la prima

volta nella Campania, ro6.4o7.

4ro.4 17.419. ci entrò, 6 n'vſcì

per lo colle di Callicola, detto in

altro modo.Trebolano. Io3.167.

417.419.dopo hauer ſaccheggiato

il campo Falerno. 132.428. doue,

e nel capo Stellate appreſſo Caſi

lino bebbe gli alloggiamenti.133.

167.185.239-24o.293.424.427

428. dal lato verſo Roma. 417.

423. Suoi alloggiamenti in varie

parti del monte Tifata. 368.369

762.777.Cercò ottener Napoli,ò

Pozzuoli, è ver Cuma,per bauer

vn porto di mare nella Campania,

me ſi ſcriue , che cercaſſe hauer

quello
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quello di Herculaneo.321. Am

mollirono la ſua robuſtezza altre

Capuane delitie,che quelle del ma

re. 255.488.755. Non ottenne

Capua per aſſedio.776.Non valſe

là liberarla dall'aſſedio de Romani.

777. Suo cammino da Taranto in

Capua. 355. & da Capua in Ro

ma 164.168.432.777.

Hercole. ſua pugnaco giganti

della Campania. 182.226.25o.

259.263.264.572,cio è con Cac

.co, e con le ſue genti. 627. Gli ſi

attribuiua l'opera della via Her.

culea. 226.264. & la fondatione

di Herculaneo, º di Pompei.

32o.328. -

Hierone, Tiranno di Siracuſa

diede aiuto è Cumani contro gli

itruſci. 248. 681. Occupò l'iſola

di Pitecuſa, vacua di habitatori.

29o, 291.292,

Hedicro,che furono i liſci, 3 i

belletti , componeuanſi da gli

Vnguentarii Napoletani. 562.

Horconia,vua copioſa nella ,

Campania,ma vile. 513.

Hugone,Conte di Boiano,heb

he un dominio Caſtello a mare di

Volturno. 179.

Imperadori vſauano le ſcarpe

di color roſſo, ilche ad ogni altro

ºra vietato. 564. -

Inteſtine opere furon quelle di

legno, di vn peculiare artificio

siella Campania. 558. & Inteſti

narij diceuanſi i falegnami. 558.

Ittromenti , o vaſi ruſticali

ºſati, è di ſtima nella Campania

più che altroue.554.

Iugeri antichi agguagliati alle

moggia preſenti.2 I.

Landone, Conte di Capua,rie

dificò la città nuoua,doue e al pre

ſente appreſſo il ponte di Caſilino.

169.17o.374.396.398. -

Landone fondatore di Calui.

Vedi.Atenolfo.

Latino vino fà detto il Faler

nO.522 e

Latte Stabiano.547.

Leoni furono anticamente nell'

Europa.367 et deſcritti no impro

babilméte nel monte Tifata. 367.

Libertà fu conſueto dono,còce

duto da Romani alle città,e a po

poli loro fedeli. 733.734 735.736

Lino Cumanoſottiliſſimo.543

Liuio fà emulo di Polibio. 417.

42o.

Lucio Piſone. Vedi.Aulo Ga

binio.

Ludouico Imp. Suo viaggio

di Napoli per Sueſſola, e per

Caudio in Beneuento.349.

Luoghi ſterili ni hanno ſpeſſe

mutationi di habitatori. 579.769. -

Luogo, comun nome, fà preſo

alle volte per alcun villaggio, è

caſtello. 142.

Lupo,Conſolare della Câpania

nel tempo dell'Imp. Giuliano. 55.

Marcello.Suo camino deſcritto

da Canoſa per Calatia in Nola.

4o7.4o8 fù da Roma. 4o9.419,

Marco Aurelio Imip. riſtorò

la Via Appia interrotta dalle inò

dationi del fiume Volturno. 161.

l 2 Marſia
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Marſia, Rè de' Lidi, 3 ſua ,

hiſtoria è molto intricata. 625.

626.627.

Maſſa valea quelche a noi vil

laggio. I 2o.337.habitato da gen

te di condition ſerutle. 5oº.

Maſſico vino. 233.235. fù lo

ſteſſo, che il Falerno.516.

Mediſtutico fà detto con nome

compoſto di vocabili della lingua

Oſca,il maggior magiſtrato de'Ca

puani,48.6 14.685.

Meliloto fù à Greci l'herba,

da'Latini chiamata Sertola Cam

pana,che naſce nella Campania la

migliore che altroue,6 era di fre

quente vſo nelle corone, 5o7.5o8.

Mercato copioſo in Capua.552

Metallo fà detta la creta, ci i

legni, et ogni altra coſa,che ſi tro

ui nel ſeno della terra.537.

Miglia alle volte computaua ſi

non ſecondo la vera lor miſura,

mà ſecodo la volgare eſtimatione,

che attende la diſtintione degl'in

teruallida vno ad altroluogo.38 2

Miglio,biadalodato nella Cam

pania.539. -

Mitridate, vinto da Pompeo,

- fuggi per Colco, ci per la Scitia,

e pensò aſſalir dall'Europa i luo

ghi dell'Aſia poſſeduti da Romani,

non la Campania.9 I.

Mosè fà creduto da alcun gen

tile hauer diſtinto il popolo Hebreo

in dodici Tribu per la perfettione

del numero duodemario.649.

Napoletani letterati s'inuita

ne à trattar di nuouo di alcune

antichità loro. 292.738.74o.

Nauigatione diletteuole per

la riuiera della Campania Felice,

molto vſata da Romani.33.742.

Nerone Imp. in Napolifº ve

derſi la prima volta su le Scene.

77o.778, - l'

Nomi deriuatiui, vſati ne

modo de'loro primitiui 438.

Nomi propri,non men che gli

appellatiui mutanſi in varie ma

niere, fecòdo l'arbitrio humano. 5.

Nonni propri, vſati nel modo

appellatiuo 669.67o.

Normanni Prencipi di Capua

nnoua,la ormarono di mobili edifi

cij. 17o. Mutarono il nome delſuo

Prencipato in quello di Terra di

Lauoro.77I. -,

Obbe Calene, ſpecie di vaſi.

557.

Oglio della Campania, lodato

più di ogni altro. 529.559.6 ſin

golarmente quel di Venafro. 529.

detto Liciniano. 53o. La prima

ſua lode fù negli vnguenti più che

ne'cibi.53o.559.

Olmi negli arbuſti del campo

Falerno. 5 I 1.767. diconſi. Aruo

le.dalle loro Arule.5 II.

Opiche furono dette le coſe

laide, ci ſozze.599.

Opimiano vino. 524.525.525

Oſiriche Lucrine, dette anche

Baiane, di molta lode. 227. 232

54o. Loro generatione qualità,6

grado di ſtima.541.542. -

Otio fu riputato dagli antichi

ogni altro eſercitio, fuorche il ma

- neggio



R A C CON TO TERZO.

reggio delle coſe publiche. 7;o.

Pandolfo quarto, Prencipe di

Capua nuoua,ottenne Napoli per

tre anni. 363. . -

Pandonolfo de Cóti di Capua

nuoua, ſignor di Teano, cercò im

pedir la edificatione di Calui, 442.

Pane Campano lodato.5 38.

Panico, ſpecie di biada 499.

S. Paolo Apoſtolo. Suo cam

mino da Pozzuoli in Roma. 35.

36.149.15o. I 51. ' ,

Paragoni frà Capua antica,º

Roma. 384.385.336.387.388.

497. -

Patelle Cumane, ſpecie di va

ſi557.

Pelaſgi dicemanſi gli agricol

tori.621.

Pelli Babiloniche,aſſolutamè

tedette Beneuentano: furon pri

ma chiamate. Pelli Capane.564.

Pelli Campane preponeuamſi

a tutte le altre per farne le ſcarpe

degl'Imperadori. 564. - º

Pere Falerne.5o9.321.

Periſtromi della Campania, 55

che diconſi bora. Panmirazzi.558.

Petronio Arbitro.Sua età.526

Peſchi Campani di notabil

groſſezza 51o.

Peſci nobili,etcòchiglie nel co

mun mare della Campania,6 ne'

priuati viuai.54o.Vedi.Oſtriche

S.Pietro Apoſt. Suo cammino

dall'Oriente per l'Italia in Roma.

435.4o6. -

Pioppi. Vedi. Arbuſti della ,

Campania:

Pirro Rè degli Epirotidepre

dò per ſei anni la Lucania, la Pu

glia, 3 la Campania. Io.56.

Pittura nuoua, ſimbolica, del

fondatore di Capua, vien dichia

rata.77o. -- -

Plotino,filoſofo Platonico pèsò

habitar vma città nella Campania

nel modo della Republica di Pla

tone.i38. 139. -

Pompeana vua.51 z.

Pompeano vino.519.

Poſtumio Capuano, di orefice,

diuenne dottiſſimo ne ſtudi Greci.

9.

Preneſtine ſelue di elci. 365.

paragonate a quelle del monte Ti

fata.493.

S.Priſco primo Veſcouo di Ca

pua Vedi.Cimiterio.

Proſſime ſi diſſer le coſe,benche

lontane, ſe nulla era fra loro 431.

432.761. -

Prouincic furono dette in al

cun tipo i territori delle città.62.

Pulla terra. Sue qualità. 549.

O,

Radiperto,Veſcouo di Sinueſ

ſa, fortificò, 29 adornò Caſtello a

mare di Volturno. 179. 18o. 18 I.

Rame della Campania - 555.

Rannulfo Normanno edificò

Auerſa. 361.

Regioni diſtinguonſi l'vna

dall'altra per tre maniere.95.

Republica dimota il comune di

alcuna città,6 di alcun popolo: no

alcuna loro prerogatiua. 738.

il qual nome non diſconuenne alle

- --
Colo:
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Colonie de Romani. I 2.738.739.

Republiche de pochi. Loro

conditioni.545.546.

Remo, è ver Romo, figliuolo

di Enea. Vedi.Romolo.

Ricchezza & Pinguezza,fu

rono lodi comuni di Capua,º del

la Campania Felice.567 768.

Roberto Guiſcardo, non aſſe

diò,nè Capua, nè Napoli, nèedificò

Auerſa.364.

Roggiero,Rè di Sicilia. 179.

diſtruſſe,et poi rifece Auerſa.364.

Romolo,figliuolo di Enea,fon

dò Roma la terza volta. 587. Fù

creduto, hauer edificata Capua col

fratello Romo.631.

Romolo, Re de Romani,fº

creduto dagli Hebrei autore della

Grotte di Pozzuoli. 273.

Roſe, famoſe della Campania

Felice,furono di tre ſorti. 5o6.Al

cune eran chiamate. Roſe Cam

pane.lodatiſſime. 5o5.558.di color

roſſo. 5o6.5o7. & fioriuano aſſai

per tempo. 559. Altre diceuanſi.

Centofoglie. ro5.5o6 dalla copia

delle loro foglie.5o7. Et altre eran

quelle, che naſcono per ſe ſteſſe nel

càpo Leborio più odoroſe di quel

le degli horti.499.5o5. non meno

vſate negli vnguenti. 5o5.559.

Sacrauanſi dagli antichi varie

coſe in vari modi.452.765.

Scipione Africano hebbe la

ſua villa appreſſo Literno, doue

hora è Vico di Pantano. 187.

188. Vedi.Vetuleno Egialo.

Sepolcri de fondatori di alcune

città lungo tempo conſeruati.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

Miſeno.223.224.

Sicone, Prencipe di Beneuen

to, dal cui nome fà detta la città

Sicopoli 41o.

Siligine, ſpecie di biada, nella

Campania,lodatiſſima.537. è cre

duta,eſſer il grano bianco.538.

Silla ruppe in guerra Norbano

appreſſo Capua nel campo frà la

città, il monte Tifata, ci il fiume

Volturno. 37o. 371. Poſe concor

dia frà Pozzuolani, ci diede loro

le leggi.755.

Siluianofù Veſc.di Velletri nel

la Campania, inteſa la Romana.

8o.8 I.

Simmacofrequentemente di

morò in alcune città della Campa

mia.492.78o.

Simmaco,Veſc.di Capua nell'e-

tà di S.Paolino Nolano,ci edificò la

chieſa di S. Maria Maggiore-381.

Sircola, vua nella Campania,

detta ancora con altri nomi. 5 12.

Siti delle città appreſſo il mare

comunemente dagli antichi furono

ſtimati dannoſi. 383.et lodati quel

li appreſſo i fiumi. 387.

Sorrentino vino, 3 ſue quali

tà.517.518.

Soſi
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Sofipatro Cariſionòfà Cam

pano.87.

Sotero Papa,eſſendo di Fondi

fù detto Campano, ſecondo la de

ſcrittione della Campania del

l'Imp. Hadriano. 8o.

Sparto è ſpecie di virgulto, ſi

mile alla Gineſta,di cui formauâſi

alcuni vaſi,2% funi.554.555.566

Stadera fà ritrouata nella

Campania, ci dettane per nome

4 Campana.553.

Statano vino nella Campania.

3 I8.

Stellatina Tribu in Roma non

fu detta dal campo Stellate della

Campania.43o.

Supellettile Campana inteſa

per gli vaſi di creta,3 di bronzo.

556.6 I I.

Tarcone Tirreno non bebbe à

far nulla nella Campania.626.

Terremoti , frequenti nella

Campania, 6 già più di timore,

che di danno.573 poi ci ruinarono

Pompei.327 il Teatro di Napo

l.769 & molte città con vn colle

del monte Tifata.761. -

Territorij delle colonie deſcri

neuanſi col ſolco dell'aratro. 722.

723.

Teſeo iſtituì Atene capo del

l'Attica.667.668.

Tiberio Imp. hebbe vna villa

in Miſeno.754. doue eſſendo mor

to,ne fà il ſuo cadauere portato un

Roma per la via Conſolare, che

menaua in Capua, non molto lon

nna da Atella. I 5o.

Tinnucolo,vccello,detto.Cen

cride da Greci. 535. difende le

Colombe dagli Sparuieri . 543.

Aora diceſi.Scacciatientolo.544

Tirreno, duce de Lidi, dal cui

nome furono creduti eſſerſi detti i

Tirreni. 627.638.639.

Tito Imp. Suo cammino da

Pozzuoli in Roma , ritornando

dalla Giudea. 15o.1 51

Trago, ſpecie di biada nella

Campania. 539.

Traiano inmp nonfece:ma ri

fece la Via Appia da Beneuento

in Brindiſi. 749.762.

Traietta ſi diſſe la barca, che ſi

vſa nel tragittarſi i fiumi. I 24.

Trebellico vino nella Campa

nia.418.517. -

Trebolano vino 418,

Trifolino nobil vino nella

Campania.418.419.5 17.

Troiana Guerra. Suo tempo,

586.587.595.626.

Vacche della Campania. 547.

ci aranano.548. Vedi. Latte Sta

biano.

Vadoſo, f) detto il fiume Vol

turno per le lagune di acque, che

laſciainondando ne campi.164

Vaſi di bronzo comperauanſº

vtilmente in Capua.556.

Velleio Patercolo fà Capua

no,cº dall'Imp. Tiberio ad hono

reuoligradi eſaltato.778.

Verſure eran le miſure de'

campi della Campania. 553.

Vetuleno Egialo fà ſignore

del podere in Literno, già di Sci

pione
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pione Africano. 182.

Vico diceuanſi gli edifici in

alcun luogo nell'uno, º nell'altro

lato di alcuna via. 185.

Vigne nella Campania. 5 I 2.6

º nel campo Falerno. 519. di vna

certa ſorte peculiare. 512.

Villeſchi iſtromenti,3 vaſi,ò

vſati, è di ſtima nella Campania

più che altroue. 549.553.554.

Vini di oſcuro nome diueniua

no di giorno in giorno famoſi 418.

51 5.518.9uelli di maggiore età,

eran di ſtima maggiore.523. ben

che da Medici foſſer dannati. 523.

Vino. Amineo. Arbuſtiuo,

Caleno. Campano. Caulino.

Equano. Falerno. Fauſtiano.

Gaurano.Greco. Latino Maſſi

co. Opimiano. Pompeano.Sor

rentino. Statano. Trebellico.

Trebolano. Trifolino. Vedi ne'

loro luoghi,

Viti han terreni molto buoni

nella Campania 51 1. -

Vliue della Campania.529.

Vnguentari in Capua copioſi.

5 6o.56 I.

Vnguenti di Capua,gº di Na

polifurono celebri per le roſe, cº

per l'oglio della Campania. 5 29.

559. Tardi giunſero alla prima

lode. 559. 561. Nella Campania

ſe ne faceua in gran copia. 559,

L'eſercitio loro fà proprio de'Ca

puani nella Seplaſia. 562. Vedi.

Hedicro.

Volturnali Flamini nonfuro

no attribuiti al fiume Volturno.

156. -

Volturno, riputato deità d'i-

gnota origine. I 56 paſsò da Ca

puani d'Aomani. I 7.

Volturno fà detto da Puglieſi

il vento Euro dal lor monte Val

tur.158 non dalla città Volturno

nella Campania 75o.

Vua Horconia. Gemella ,

Pompeana Sircola. Vedi ne'lora

luoghi. - -

Vrne, et anfore di Sparto,

555«
-

Zea, ſpecie di biada, detta ati

cor Seme, abbondaua nella Can

pania, ſe ne componeua l'Hali
ca. 532. E creduta diuerſa dal

Farro. 533.535. & di ſtima mi

nore. 533. In opinione di alcuni

antichi fà la medeſima 533.534'

537.768. Il ſuo nome fà de'Greci.

535.536.768. Fù chiamata anche

Farro, Adoreo, 3 Seme. 535.

Zeto, che fù amico di Plotinº?

forſe colui, del quale in Capuaſi

legge la iſcrittione del ſuo ſepolcrº

I 39. -

Potrà qui inſerirſi il foglio aperto della Deſcrittione

della Campania Felice. -

APPA -
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APPARATO

ALLE ANTICHITA DI GAP vA

o vero

D I S C O R S I

DELLA CAMPANIA FELIee

DI º

CAMILLO PELLEGRINO

FI GL D I A L E ss.

83 333 -

HOGGI lo ſtudio delle coſe, il teassie

antiche, il quale fù ancor ſem- Audio delle

pre in molta ſtima, diuenuto"

N così frequente,8 comune,che frequente esº

A\ non ſolamente gli huominiº

di molto ſapere, & di ſottile » ,

auuedimento ornati: ma quel- -

- li ancora , che dell'wno , &

dell'altro ſon poco forniti , hanno egualmente »

atteſo , 8 attendono tuttauia con molta pron

tezza alle deſcrittioni delle antichità delle patrie

loro: abbondando ben ſouerchiamente di vna ar

dente voglia che paia la lor gloria maggior di quel

la,che ſi auueggono poſſederſi da alcuna altra,Veg

giam per queſto, non eſſer quaſi rimaſta città , nè

grande,ò famoſa:nè picciola, è vile, chenon"
A allAt Oa

-

-

– – - -
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hauute & che giorno per giorno non habbia con

n.n... eguºè con di gºl ſottº al ſuo meritº, il ſuppº
"i, prie ſerittore; onde da sì comun eſempio ie pari

tare i" a mentecommoſſo, hò deliberato far pruoua d'illu

2" ſtrarle antichità di CAPVA,mia patria raccoglien

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

l'incótro, forſe,auuerrà,che ſi rechi ancor molta lu

ce:eſſendo l' vno il mio primo intéto,& l'altro infie

me aſſai principale. Et ſon bene io ſicuro, chema

neggiando queſto ſubietto, per ſe ſteſſo molto

grande,non potrò giugnere à rappreſentarne intie

ramente i vari pregi, ma il mio ſcriuere,il qual non

bà per fine l'encomio di queſta città, ma l'hiſtoria,

non dee per queſto difetto arreſtarſi; reſtando in

ogni modo piena poteſtà ad altri fuoi ſtudioſi, 8.

amoreuoli cittadini di ſupplir con la loro induſtria,

quando che eſſer debba,doue ſi auuederanno, ch'io

habbia mancato; & potendo i foraſtieri apprender

, dal mio difetto con maggior certezza la mia intiera

fincerità, lontana da ogni moleſta, 8 vana gonfiez

la quale pa- za,& adulatione. Prendo adunque à ſcriuere delle »

ºggiºre antichità di CAPVA, città da medeſimi antichi pa

iº.: ragonata è CARTAGINE,&à ROMA(capua,diſſe

i“ Floro inter tre maxima, Romam,cartbeginenguina

- merata)la qual nondimeno per gli ſuoi auueniméti:

cioè per la viciſſitudine delle proſperità, 8 delle ca

lamità ſue più è quella, che è queſta hebbe à raſſo

migliarſi;laonde non ingiuſtameute può a Capuani

conuenir quel medeſimo detto, che vsò Tertullia

no ragionando a ſuoi Cartagineſi: Principe, gli chia

mò ſemper Africa (Campania,potrò dirio)vetuſtate

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

ti, che Capua prouò ſucceſſiuamente ne'ſecoli tra

i ſcorſi, potendo ella conſiderarſi in quello dii"-
- -
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Republica prima di eſſer ſoggiogata da Romani: in

quello di Colonia de'medeſimi ſuoi vincitori : & in

quello di principal ſede degl'Italici Longobardi in

prima,8 poi de'Normanni:ſi augera nel primo la

iode dell'antica ſua nobiltà nel ſecondo, 8 nel terzo

quello della felice modernità ſua,come ne'ſeguenti º ſºſ

fiſcorſi verrà a parte a parte dimoſtrato. Mahaue"
rebber,forſe,i miei Capuani anzi bramato il raccon ſe, tramiſ,

to deglivltimi noſtri fatti(legenti pleriſa diſſe anche"

liuio della ſua hiſtoria bianito, qui prima origi”

ner, proximaquè originibus minus prabitura voluptatis

ſint,feſtinantibus ad bee noua)i quali ſono ſtati, 8 tut

tauia ſono in paragone di quelli delle altre princi

pali città di queſto Regno,certamente non minori,

nondimeno come hauerei io potuto diſubbidir fen

za biaſimo all'inſegnamento di Ariſtotile, il quale »

con general legge commanda incipiendum eſſe (così

ſuona la ſua ſentenza in Latino)primàm à primi?Ol- se prima

tre che non mancheranno ancora di coloro i quali ".

ſi compiaceranno più di queſti antichi accidenti,che"

de'nuoui;percioche bene ſpeſſo, come ne ammoni

ſce il noſtro Velleio,audita viſi, laudamus libentiàs,&

praſentia inuidia praterita veneratione proſeguimur; &

bis nos obrui,illis inſtrui credimut. Adunque di queſto

non mi potranno giuſtamente eſſer moleſti i miei e far tre

Lettori, i quali anche ſpero, che haueran per bene, " nºn

ch'alli medeſimi Diſcorſi delle noſtre antichità pre " .
ceda queſto APPARATO;ſe pure per mio disfauo- PARato.

re non voglian negarà Plinio Cecilio, che nec alia ,

ex cauſa principia librorum circumferuntur, quàm quia

exiſtimatur pari aliqua etiam/inè cateris eſſe perfetta ..

Ma io hògià detto di quel che auuertirſi quì conue

niua,quanto dee baſtare. -

A 2 RAC
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Delle materie principali, che ſi trattan

nel primo Diſcorſo.

I. Capua città di Campania, º altre Capue.

-

II. Campania antichiſſima, detta poi Epiro.

III. Campania in Italia,congionta alla Lucania.

IV. Campania frà'l Promontorio di Sinueſſa, º quel di Sor

rento: famoſa più d'ogni altra.

V. Campania Capuana frà'l fiume Volturno, di Acerra;&

fra'l Monte Tifata,º il mare - -

VI. Campania,deſcritta da Silio Italico,º da altri, ſecondo

vn certo abuſo.

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

vecchio,3 il nuouo,i Picentini, º parte del Sannio

in vma regione.

VIII. Campania di Hadriano Imp.abbraccia i due Latii,i Pi-:

centini,3 gl' Hirpini. - -

IX. Campania, deſcritta da Procopio,º da altri, abbraccia il

Latio nuouo,& i Picentini. º

X. Campania, deſcritta da Giornando , º da altri, fin al

Faro.

XI. Campania Napoletana abbraccia le città della medeſima

ruiera. -

XII. Campania Romana.

XIII. Altre nuoue Campanie in varie regioni.

XIV, Campania Remenſe in Francia, - : :

XV. Campania mentouata da Soſipatro Cariſio. -

XVI Campania non ben creduta mentouarſi da Lucio Floro.

-
- - -

--

-

- - - -
-

-

- - º a - - - - - - - -- - -

- - “A , -
º a 24 NOV - -

-

- -
- - -
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-
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E l'humano intendimento, d'ogni lingua L'human,

aſſoluto arbitro, 8 pieno autore, dopo arbitrio im

ch'hebbe impoſto i nomi alle coſe: altri pºne i nomi

in modo ſtabile è fermo, onde proprifu-"
- - - ſempre gli

" ron detti altri in modo vago, 8 comune, ſi a .

º onde furono chiamati appellatiui. non ſi modo.

- - haueſſe lo ſopra riſerbata larga poteſtà

di nuouo parere,certamente non ſarebbe ſeguito, che queſti,

& quelli il più delle volte foſſerſi dopolungo vſo corrotti, 8.

bene ſpeſſo anche del tutto diſaſati. Ma di queſta ſua così i

gran forza eſſendo gli eſempi aſſai pronti, 8 manifeſti, el

la è ne'nomi propri, ne quali men deuerebbe, molto mag- -

giore;de'qualinon ſolcorrompe,8 manda al pari,che degli

altri ogni vſo in dimenticanza ; ma in modo più ſtrano

ſtringe & allarga come più gli aggrada i loro primi ſignifi

cati;& quei nomi (per cagion di eſempio)i quali per alcuno

ſpatio di anni ſiano ſtati vſati per dinotar luoghi frà termi

ni ſtabili & fermi racchiuſi vuol poi che ſian di regioni, al

le volte maggiori, alle volte minori dimoſtratiui. Pur n

quifinalmente di queſto ſuo cosìgran potere il limite egli

ritroua:percioche ſempre conſeruandò ſopra le fauelle le

ſue primie ragioni,8 la ſua antica ſignoria: parimente à ſuo - ,

piacere le naturetraſmuta del vocaboli;& talvno di eſſi che

fù proprio di alcun luogo, ad altri luºghi, benche' di ſito º

diſgionti, & lontani: nella guiſa, che fa ilveggiamo igi
- - - appel i: - -
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Come ſi di appellatiui,concederſuole, all'incontro poi rendendol pro

ººº prio di ciaſcun di loro, il che né io così francamente affer

i "a marardirei ſe nel nome di Campania non ſi ſcopriſſe intie
campana ramente vero come in queſto Diſcorſo è parte à parte ſonº

per manifeſtare. - - - -

I . . . . . . . . I
1. Capua città di Campania, & alire

i C º º . 2. I. ,
Et moue la mia mente, perche io ſcrivervolendo delle ,

antichità di CAPVA, mia patria, prenda così di alto il ra

Fà la noſtra gionamento la molta neceſſità,la qiaſparmi d'hauerne:po

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

º Caºpa- pellata Campania come ne vien dichiarato per tacer di mol

º se ti altri, da Litrio nel libro 12. ſcrivendo di tre Capuania

fatti prigioni da Hannibale al Traſimeno, Hinunciantes,

ea, ſi in Campaniam exercitnmiºi
s de copiam fore Ee di fluotto nel lib.23 così dicedo Gaggam,

quòd caput non Campania modo ſed poſt afflidamirtiºlima

º ham Cannenſi pugna, Italia ſit. Et la terza volta nel lib.27. in

queſte dire. Ex Campania nunciata erant, Capua duas ades,

Fortuna,e Martis,3 ſepulchra aliquot de calo tatia, Laonde

Eſſendo la " ſarà ſe non molto opportuno, che prima d'ogni altro

i",” affare io cerchi di rimuouere l'ambiguità, la qual naſce

campanie, dalla moltiplicità delle Campanie antiche così in Italia,co

me fuori; & la qual certamente me,8 il mio Lettore mole

ſtar più d'vna volta nell'impreſo ſubietto potrebbe. Etben

fit varie che pariniente ne ſecoli molto a dietro,fù alcuna altra città

ºpº col medeſimo,ò poco" appellata; ella ia vero

höfi in Campania,ma in aſſai diuerſa regione fu deſcritta,

dagli antichi, ſiche non potrà darne affai facile occaſione e

difcambio:oltre che non ſe ne legge memoria nè molto il

fuſtre,nè molto frequente : mà nondimeno non laſcerò di

" quantoparerà che poſſa baſtare al preſente in

nto. - - i - -

º"i." Deſcriſſe Dionigi Haliearnaſco nel lib 1, delle ſue Hiſto

i". rie di pareredi molti,8 ſingolarmente diAriſtone, ſcrittore

ai,i Ca delle coſe di Arcadia vna tal Capua, edificata in quella re

pue ſºstagione daEnea, & da ſuoi Troiani, lesipatºri 1n

da Enea. -

- - - -

-



vp d . c 6 R S o ci r. 27

Latino ſon queſte guidaneum Eneam,irà brariam ſue -

deducunt Etappreſſo. Altiverò ea Thracia diſcedentem faciunt,

gº in Arcadiam vſque deducuntieumquè dicunt habitaſ in Qr- º

chomeno.Arcadico,3 in ea qualicct ſit mediterranea, tamen ob"

loca canoſa di fiumeninſula vocatariºuinetiaeam qua Capua ,

aominatur(nel teſto Greco queſto nºme quì, & anche più di -

ſotto ſi ha nel numero delpiù ) ab AEnea ccteriſau è Traianas

-conditam,6 à Capy Troiano Capuam appellatan tradumt. i
lo ſteſſo racconto fù riferito da Strabone nel lib.13 in parole

così fatte latine.Alti eum (intende ſimilmente di Enea) ſedes

“poſuiſſe aiunt apud Olympum Macedonia. Alijapud Mantineam

Arcade Capuan condidiſſe (nel Greco e come di ſopra)nomi

ine opido a Capyfaio. A quali autori Stefano Bizanzio, è

pure il ſuo Compendiatore nel libro De Vrbibus non ſola

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

cui nome ella fu detta,fà padre di Anchiſe, 8 auolo di Enea, nata da ca

benchenoncolnome di Capua,ma di Caphyia l'appelli, co-i" ſuo se

me anche fe poco diuerſaméte Suida Caphyia (cosi poſſono"

voltarſi in Latino le parole di Stefano) vrbs Arcadierà Capy,

patre Anchiſis,aut à Cepheo Ciuis Caphyeus,gº Caphyates : vt

Cartates. Suida nella voce Cydas reſo Latino, ha in queſto - .

modo.Cydas,qui & Aletes,ex vrhefult Capliya Et nella voce.

- Bacas.i. Philacus Epheſimus tres fuiſſe ſeribit Baci

das. del primo, 8 del ſecondo de quali hauendo ragionato,

ſoggiunſe. Tertium Arcadem ex vrbe Caphya, qui & Cydas,

e Aletes fuerit diffus.Etambidue queſti ſcrittori non vſa- o ſecondo

rono queſto nome nel modo che fecero Dionigi, 8 Strabo altri fonda:

ne,hauendo ſeguito,oltre Plutarco nellaVita di Arato, Pau- ta da Cefeo,

fania ancora al quale nel lib.8.ò ſia nelle coſe di Arcadia ,ºgº
ſimilmente piacque far autore della ſteſſa città il ſudetto"Ca

Cefeo,che ſecondo Apollodoro nel lib, 1 fù vno degli Argo-º ya.

nauti;& nominolla incoſtantemente nel numero del più,8

del meno. le ſue parole in Latino ſon queſte. Opido momen

impoſitum a Cepheo, Alei filio, ſatis conſtat: vt Caphy e tamen

appellentur, Arcadica lingue conſuetudo obtinuit. Et di quà

auuenne,che dal medeſimo autore iui,& anche dà Stefano,8

dà Strabone al fine del ſudetto libro, i ſuoi cittadini furono

appellati.Caphyenſes.quantunque dà coſtui non Capbya.mà.

Capua la città"sepoi detta. Ma ſarà ancor benei" le

- llº 9
-
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ricciol ea ſue parole ſimilmente reſe latine; per le quali di vantaggio

Aeºº ne vien dichiarato,come ella al ſuo tempo, cioè nell'età di

i" Auguſto,º di Tiberio era quaſi del tutto eſtinta, 8 ſonque
º, poi ſte. De Arcadibus porrò vrbibus Mantineam Epaminondas no

ſanta. bilitaunt.Etappreſſo.Verum htc,c Orchomenus, Herea,Cletor,

Phaneus,Stymphalus, Menalus,Methrydium,Caphyenſes,ac Ct

netha,aut omnino interciderunt,aut vux veſtigia earum, 6 in

dicia apparent. Di modo che niente riſtorata negli anni ſe

guenti, era tuttauia picciol Caſtello, quando ſcriueua »

Pauſania, il qual viſſe ſorto Antonino Filoſofo, onde chia

molla, come ha il ſuo interprete, opidum ſanè modicum in

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

Trouaſi di Nè oltre di queſta, 8 della noſtra Capua occorre di leggerſi

pº,º il nome in alcun molto antico ſcrittore : Se pure altri per

"; auuentura non giudicaſſe che aſſai ſimil vocabolo ſia quel

, Capis n lo della colonia chiamata. Capis di cui faſſi ben riſtretta mi
Italia. tione da vm ſol Frontino nel Codice del Nanſio, ſcriuendo

delle Colonie in queſte parole. Colonia Capis prò eſtimatione

vbertatis eſt aſignata,cº prò natura locorum ſunt agri aſſignati.

eſſendone nel reſto così alto ſilentio in ogni altro autore,che

fit per fine non potrà ella darne veruno impedimento. Et molto minor

º" i moleſtia potrà ſentirſi da quell'altra Capua, di tempi più

i", moderni la qual parimente non fu più ch vna ſolvolta men

mia. touata dà Bruno al fine della ſua Hiſtoria della guerra Saſ

ſonica dell'Imperador Herico Quarto, in quel luogo doue,

deſcriue vn tal congreſſo di molti nobili perſonaggi , ch'

auuenne nell'anno 1 o81.Conuenerunt autem (dice egli) vltrà

fiuuum,qui Vulſara dicitur,in ſylua, que indè Capuana voca

tur,quòd ad vrbem, que Capua nominatur, pertinere cognoſci

tur. Leggeſi altroue di queſto fiume, che ſi congiunga col

Vuagerna,ne di ciò a me par biſogno diraltro.

Molte furo- Paſſerò adunque al mioprimo intento, il quale è di eſpor

no le ºreche molte furono le Campanie appreſſo gli antichi, così

g:i. appellate per vino, o per altro modo. 8 prima ragionerò di

claſi. quelle, la cui denominatione diſceſe da alcun proprio no

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

modo quaſi comune, 8 appellatiuo; il qual ordine eſſendo

per ſe ſteſſo aſſai piano,non ſi ſcompagna dall'ordine del lo

- - - n

ro tempi. - - - -

Cam
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II. Campania antichiſſima, detta poi.Epiro.

Nella prima claſſe delle Campanie,ch'io diſſi,dee collo- Antichiſſima

carſi quella,la qual,s'io non erro, auuanza di antichità ogni".

altra di ſimil nome:poſciache l'ottenne ancor prima detem-,ii"
- - - - - - a - º e º

pi della Guerra Troiana, è appreſſo poi fu detta Caonia & ini,

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

ſtichio nel lib.3. dell'Eneide.

- –Chaonios cognomine campos.

come hanno i ſuoi teſti più intieri nelle editioni, vſcite dal

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

(dice Seruio)campos non habere,omnibus notum eſt; ſed conſtat,

ibi olim Regem,nomine Campum, fuiſſe;ciuſquè peſteros Campi

lid. . . dictos, 29 Epyrum Campaniam vocatam (così leggo,

& non già Campaniamquè.) ſicut Alexarchus hiſtoricus Gra

cus,6 Ariſtonicus referunt Varro filiam Campi Campaniam di

ſtam,vndè proutmcie nomen poſt verò ſicut dictum eſt, Caontam

ab Heleno appellatam, qui fratrem ſuum Caonem, vel vt alii

tradunt,comitem dàm venaretur,occiderat. Ma ſecondo queſto

dire hauendo Heleno,che fù à tempo de' ſudetti casi Troia

ni,diſuſato quel primo nome,8 in ſuo cambio introdotto il

ſecondo fermamentenon troueraſſi nelle hiſtorie Romane »º

altra Campania , la qual di gran lunga le ſia di antichità

eguale,eſſendo ſtata Roma edificata, per comun parere, nel

l'anno 432 dopo quella guerra.

- - - -
-

I l I. Campania in Italia, congionta

alla Lucania.

Et queſta è forſe la cagione, per cuiStrabone, il quale al campania e

fine del lib3 fe aſſai breue motto di vma al Campania vec-"

chia o dicaſi antica nell'Italia diuiſa dalla Lucania per l'ac-ita.
que del fiumeSilaro,hoggi chiamato.Sele. non hà di queſto mesilar,

ſuo detto altro manifeſto raffronto di antico autore; hauen-º

do egli per aumentura ciò appreſo dalle particolari hiſtorie, Strabone il

& narrationi di altri Italici popoli, che precedeuano i più al-duſtratº

ti tempi,o ſe piace,li più famoſi fatti de Romani,le quali à s

noi non ſono peruenute:nè egli ſi curò ragionarne piùie º

B 2
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ſamente perſuaſo dà alcuna delle varie ragioni che ſogliono

talvolta far parere a gii ſcrittori più opportuno il tacere le

ſue parole in Latino ſon queſte. Pertingunt Picentes vſquè ad

- Silarum amnem, qui abbac regione veterem Campaniam diui

- dit. La regione dimoſtrata per quel vicenome.bac.nel Greco

- vivame per relationeinveroalquantolontana non è altra, è

che fa diai- parer mioche la Lucania;poſciache prima ſi era ragionato,

""º quantunque di paſſaggio, della città, chiamata. Peſio già

“ poſſeduta da Lucani. Ma Filippo Chiuerio nell'Italia anti

ca al cap.6 del lib.4. crede (ancorche al cap.1. n'era ſtato

dubbioſo) che quel vicenome debba riferirſi alla ſteſſa re

gione de' Picentini,de quali iui Strabone di propoſito ha

uea preſo a ragionare, è che nondimeno la ſua ſentenza fi

queſta, che il Silaro per alcun tempo diuiſe dalla Lucania »

la Campania antica, la qual poi fu ottenuta da Picetini;ſiche

il prodotto ſuo teſto, corrotto da copiſti, dimoſtri hora men

bene il contrario di queſto, è che la vecchia Campania fà

la regione,chiamata poi Lucania, diuiſa da Picentini per le

acque del ſudetto fiume Et in vero,ò che il ſuo teſto per eſ

ſer guaſto,ò pure, che per riferirſi quel pronome a voce »

troppo lontana il ſuo dire ſia alquanto oſcuro,egli è nel re

ſto aſſai probabilcoſa,che volle manifeſtarci , che al prin

cipiocol nome di Campania fu chiamata quella regione ,

- ch'era proſſima alla Lucania di quà del Silaro, concordan

Marcianº doſi con queſta ſentenza quella di Marciano Heracleota ,

Heracleota il quale nella Deſcrittione della Terracongiunſe inſieme i

s" Lucani,&i Campani,li cui Greci verſi Iambici,voltati in La

tino han queſto ſentimento. -

55 Iurtà hos incolunt Samnites,contermini

59 Auſonibus poſt quos in mediterraneo

99 Fabitant Lucanisſimile Campani.

Sentenza di Secondo la qual congiuntione parer potrebbe, ch'haueſſe »

Quadriga ancor parlato Quadrigario appreſſo Nonio Marcello De

º contrarigenerverò in quelle parole, in cui a credermio, ac
guar céna i danni,8 le depredationi,fatte dà Pirro Rè degli Epi

roti in queſta Italia di quà di Roma.Ita per ſetennium (dice

egli) Lucaniam,Apuliam atquè agrum Campanum, quòd hts per

militem licehaterpoliabantur. Mai dire di Quadrigario non

eſſendo così certo che debba alla ſudetta Campania, più to
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toſto, che ad altra Campania, più lungo tépo chiamata con

talnome applicarſi come ſi vedrà poi:fù la ſudetta ſua vici

nanza alla Lucania appreſa in altro modo dà Pomponio Pomponio

Mela il quale nel c.2 del 1.2 non cogiunte l'una º l'altra nel Mºlº rifº

silaro ma per non hauer,forſe ſaputa queſta Campania anti-º

da diſteſe la Lucania di quà di quel fiume fin al Promonto

rio di Minerua, in cui giace Sorrento, il qual fù di vn'altra e

più riſtrettamà aſſai più nota Campania famoſo confine -

Sono le ſue parole. Paeſtanns ſimus. Paeſtum opidum, Silarus

amnis,Picentia, Petra quas Sirenes habitauere, Minerua Pro

montoriumsomnia(altri leggono opina) Lucania loca. Etfee pau, atei

mamente queſta fu l'origine di così manifeſto ſuo errore , potrebbe cree

Mà adalcun perauuentura dir piacerebbe, che Strabone di aerla.

propoſito,8 deliberatamente ripoſe la ſudetta Campania »

antica di là del Silaro nella Lucania prendendone argometo

dalla Iſcrittione,che ſi legge in Capua, ſcolpita in vn marmo, º

attaccato al Palagio del publico gouerno, nella piazza, che ,
- -

ſi chiama Delli Cudici inqueſte parole. -- -

l P. e Es cENNIo

sEcvNDo III vir, n .

svobacio Lycas,

-
RECIPERAvirsiNe

NPENSARETEVELICAE
- - - V. , i r s . . .

ſi SEN. CQNS. Oi i i - e

. . . . . . .

Quaſi che quel campo Lucano, ricuperato alla Republicai

(par che debba dirſi di Capua,doue queſto marmo ſi ritro

ua)favna parte dell'antichiſſima Campania ſudetta,già da'

Capuani intieramente poſſeduta,onde ella in così alti tem

pi dal nomeloro, che in Latino fi appellanoCampani, foſſe o

ſtata in quel primo modo chiamata. Alla quale interpreta

tione non toglie di poter eſſer vera, che quel marmo li

molti contraſegni daconſiderarſi in altra più commoda

III. B 2 OC
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ſoccaſione deuerebbe applicarſi al tempo nel quale Capua,

fù Colonia de'Romani: percioche nè anche ripugna,ch'ella

hauelle all horavſurpato il titolo di Republica,come altro

Ma falſa- ue ſi farà manifeſto. Ma ſe il riacquiſto del capo Lucano (di

º aſi, che quel marmo conuenga a Capua pernonfarne hora

dueſtione) auuenne nel tempo accennato, come può eſſer

poi vero, che le ragioni di riacquiſtarlo, nate in tempi co

tanto alti haueder il lor vigore dopo varie, 8 grauiſſime e

mutationi dello ſtato di Capua, le quali nelle hiſtorie Gre

che,8 Latine ſon troppo note? In queſto non parmi,che ſia

biſogno ſpender molte parole; ſiche può certamente con

chiuderſi, nulla appartener queſta iſcrittione alla Cam

- , - pania di là del Silaro, di cui habbia, o non habbia parlato

Strabone. -

sa quota ºpoſciache egli per ogni modo la chiamò antica ſarà

, bene andarne inueitigando la cagione la qual parer potreb
vna parte be eſſer queſta ch'ella prima di ogni altra regione d'Italia »

della cº ottenne vn si fatto nome,che fu poi per vino, o per altro mo

t: "i do impoſto ad altra contrada. Ma più concorde al raccon:

gi, to del medeſimo autore può eſſer queſto, che hauendo gli
poſſeduta Etruſci,ò gli diremo Tirreni dominatacongiontamente la

degli Etra regione che dal nome de Campanilor prole,fù lungo tem

ſººpº po appellata Campania inſieme col vicino paeſe, che perue
niua fin'al" volle chiamarlo. Campania antica. per

cioche poi gli era ſtato impoſto altro peculiar nome, il qual

Tetta poi. tuttauia perſeueraua. Ne può hauerſi dubbio che cio ſeguì
pi all'hora, che i Romani vi traſpiantarono alcune genti del

per ſituis-Picenoper cagion delle quali hebbe a dirſi. Regione de Pi

ne da Roma centini & aſſolutamente Picentini del qual auuenimento così
º la ſcriſſe il medeſimo strabone nel citato libro appreſſo il ſuo

interprete Latino. Poſt Campanos, Samnitas, ſuè ad Fren

tanos (Lucanos legge il Clutierio aſſai bene ) ad mare Thyrre

num Picentini gens habitat, Picenorum auulſa particula quedam

eorum qui ad Hadriaticum mare incolunt, à Romanis tradutfa

adſinum Poſidoniatem. Mà divn tal fatto non è altro ſcritto

re,che più o men copioſamente habbia ragionato il ſudetto

Cluuerio il crede dell'anno 463 di Roma, non recandone »

altro argomento, che l'eſſer in quel tempo ſtata ottenuta »

vna gran vittoria dà Curio Dentato contro de Sanniti: &
- - -

- -

- -

-

-
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di altri popoli dal lato del mare Hadriatico; alche io non

prendo a contradire: ma reſterebbe a ſaperſi in qual modo

quei luoghi al parere ſimilméte del Cluerio,ſeguace in ciò

di Strabone gia poſſeduti dagli Etruſci, & perciò da Cam

pani,eran poi peruenuti in dominio de Romani: hauendoſi

nel reſto qualche notitia di alcuni fatti, ſeguiti intorno a ſuº

detti anni frà Sanniti, che otteneuano alcune città della ri

malta Campania, & i medeſimi Romani, i quali lor final

mente le ricolſero;mà in Liuio,che di queſto racconto è l'au

tore non ſi legge in qual modo eranſi prima da Sanniti ac- --

quiſtate priuandone gli Etruſci Campani: non che in qual - .

maniera eſſi,ò veraltre genti primieramente haueſſer fatto

acquiſto del ſudetti luoghi, in cui furono poi collocati i Pi

centini.E nondimeno aſſai probabilcoſa, che ſe tuttauia » - -

queſta intiera regione,chiamata lungamente. Campania. è

vero alcuna ſua parte,fù per alcun altro ſecolo appreſſo do- che la tolſe.

minata dà Campani, del che ſi ragionerà altroue: douette - ro a Santiti,

queſta Campania ancora eſſer via portione di quella lor",

maggior regione che peruenne in aſsilaro & a Lucani dal"
qualato non rimaſelor nulla, fattone acquiſto da Sanniti, Carpani.

i quali finalmente ne furono Priuati da Romani,come à di

iteſo poi deuerò nel Diſcorſo degli habitatori della ſeguen

te Campania dichiarare. -

IV. Campania frà'l Promontorio di

Sinueſſa, º quel di Sorrento: fa

i moſa più d'ogni altra.

Adunque per" modo ſcemata l'antica, 8 ampia re- Campania in

ione degli Etruſci Campani di quella ſua parte, nella quale Italºfºl,

i" condotti i Piceni, che il lor proprio nome quiui cam-:

biarono in Picentini onde ella col medeſimovocabolo ven- i -

ne poi appellata:conuenne,che la rimanente regione, chia-nerua, i di

mata. Campania haueſſe hauuto il ſuo confine dà quel lato caſi di Sor

fin doue perueniuano i medeſimi Picentini, i quali dà To-º

lomeo nel lib.3 della Geografia nella Tauola 6.di Europa &

dà Plinio Secondo nel cap.5.del lib.3.& dà altri autori ſon

collocati frà'l ſudetto fiume Silaro,8 il fiume Sarno, è pure

il vicino Promontorio di Minerua,hoggi detto dis"
- - ſiche
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ſiche non oltre queſto termine ella comunemente ſi legge is

eſſerſi diſteſa. Fu per queſto deſcritta dallo ſteſſo Strabone »

ſouraftaralli due marittimi feni, che diuiſi dal Promonto

rio di Miſeno, eran chiuſi dal Sorrentino, 8 dal Sinueſſano,

doue fu già Sinueſſa,8 al preſente e il Caſtello, detto per no

me. La Rocca di Monaragone le ſue parole in Latino ſon que

ſte.A Sinueſſa versis reliquam oram maris ſinus eſt vſquè Mi

ſenum iuſta magnitudinis:indè alius priore multò maior(Crate

rem nominant)A Miſeno vſquè ad Mineru e,Promontorijs duo

bus in ſinus morem concluſus.Super hoc littus vniuerſa eſt ſita

Campania omnium planiciernm feliciſſima. Et fù la medeſima

Petta anche regione anche talvolta appellata dà Latini. ager Campanus.

"di come la chiamò Liuio nel lib.9.in quelle parole. Eodem anne

ri º in Campum Stellatem agri Campani Samnitium incurſiones fa

tte.& ſimilmente altroue;& parimente Frontino in quel ſuo

Frammento del Libro de'Limiti, mentre ſcriſſe , il campo

Campano eſſer per lunghezza diſteſo dà Settentrione à

Mezzogiorno;& finalmente il ſudetto Plinio nel citato luo

go,doue hà,che in agro Campano Stabie opidum fuere: la qual

città dà lui ſteſſo nel cap.2 del lib.32 è attribuita alla Cam

pania dicendo. In Stabiano Campani e ad Herculis petram Me

lanura in mari panem abietum rapiuntiijdemquè ad nullum ci

bum in quo hamus ſit, accedunt, né Plinio, nè Frontino, nè Li

uio,neſudetti luoghi di altro campo,che della intiera Cam

pania dimoſtrata dà Strabone frà i mentouati Promontori,

parlarono, come dal progreſſo di queſti Diſcorſi apparirà

manifeſto. Dionigi Halicarnaſeo ancora frà Greci vsò nel

lib. 1. l'vno per l'altro nome, le cui parole ſi recheranno al

quanto appreſſo,8 nel lib.7.vſurpò il medeſimo dire,doue il

ſuo latino interprete ha in queſto modo. Cume illis tempori

bus tota Italia celebres erantob diuitias,ci potentiam , & alia

bona,quòd totius agri Campani fertiliſſimam partem poſſiderent.

(nel Greco è tre Kaura irr studios.)nè è ſtata in alcu tem

più a gai pomaialtra Campania al pari di queſta frà gli antichi, 8:

2itra fame frà i moderni autori famoſa sì per le ſue varie, 8 ſingolari

ſa, doti di natura come pergli autenimenti grandi, & memo

rabili in eſſa ſeguiti.Pi queſta Campania inteſe Ateneo, au

tor Greco,cio è foraſtiero nel cap.ri del lib.12 chiamando

la Campana d'Italia nel qual modo anche cognominolla il

- - - piu

/

l
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più volte meatouato Plinio nel cap.8 del lib.18 & nel cap.4.

& nel 9.del lib.: 1.8: forſe altrone, ma più toſto per vin ſuo PI nio. Se

proprio coſtume, che per diſtinguerla da altra Campania sºnº illu

fuori Italia, che à ſuo tempo ancor non vi era come in ſimilº

maniera nel cap.26 del lib.36.ſenza vn tal biſogno,8 ſol per

dichiararne maggiormente il ſito, cognominò con queſto

aggiunto d'Italia il mar Volturno,che divn tal nome non fà

altro mare altroue:dicédo. In Volturno mari Italia arena alba

naſcens ſex millia paſſuum littore inter Cumas,atquè Lucrinum

li ongo. Liternum.del che ſcriverò in altro luogo) que mol

" eſt.Et con lo ſteſſo cognome accompagnò parimente

llo del Sannio,ſoggiungendo, che Xenocrates obſidianum

" in India, cº in Samnio Italia, cº ad Oceanum in Hi

ſpania naſci tradit:benche queſte parole potrebbe egli hauer

le tolte di peſo dal ſuo citato Senocrate,che fù al pari diAte

neo,Greco,8 foraſtiero autore.

Horla noſtra Capua fà città di queſta Cipania: delche ci capua in

rende ſicuri per tacer quì ogni altro,Strabone, autor grauiſ- queſta cam

ſimo;il quale alla recata ſua vniuerſal deſcrittione ſoggiunſe pania diceº

prima i nomi delle ſue città di mare º delle Iſole vicine; &.ºº.

poi di Capua così ſeguì appreſſo il ſuo interprete à dire. At

verò in mediterraneis eſt Capua,re vera id, quad nomine eius -

ſignificaturireliquas enim ſi ei compares,opida ſunt,exceptoTea

no Sidicino,que vrbs eſt magni nominis. - - - - e

V. Campania Capuana frà'lfiume Vol

turno, di Acerra; di frà'l Mon

teTifata, e il mare.

Mà io ſcorgo nell'hiſtoria di Liuio, che dentro i confini

della medeſima regione fù vn'altra Campania perciò alqua- Altra Cam

to minore, 8 inteſa in vin più riſtretto ſignificato; perciocheºº

sgline lib poſe in bocca de Capuani ambaſciadori i qua "
li eſpoſero nel Senato Romanole preghiere delle loro città, è reanº.

che ricorreua al ſuo aiuto contro de'Sanniti, le ſeguenti pa

role. Parim fuit,quòd ſemel in Sidicino agro, iteràm in Cam

pania ipſa legiones moſtras cecidere. Erano ſtati rotti in guerra

i Capuani la ſeconda volta daSanniti in quel piano campo, Liuio illu.

che giaceua frà la loro città,8: il monte Tifata dels". ſtrato,

º -
----

1.
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flitto dicendoſi eſſer ſeguito nella propria Campania & non

già di quel primo, che fù commeſſo nel territorio Sidicino,

cioè nel Teaneſe:fermamente queſta Campania no fù quel

la deſcrittaci è dietro dà Strabone;mà altra minore, hauen

doci il medeſimo Geografo dichiarato nelle parole recate s

quì à dietro , che Teano in quella ſua maggior Campania

hebbe luogo aſſai principale. Et per auuentura non con al

tra mente il medeſimo Liuio nel lib. 23. ragionando degli

Nè Nocera ambaſciadori di Filippo Re di Macedonia, i quali mandati

dà lui ad Hannibale, 8 intercetti dalli preſidii de Romani,

furono condotti a Marco Valerio Leuino Pretore circà Nu

.. . .. ceriam caſtra babentem;diſſe che il capo di quella ambaſceria

i" i". per hauer finto di portar ſua imbaſciata al Popolo Romano,

9llou" fu laſciato andare onde egli per preſidia Romana in Cipania,

indè quà proximi, fuit, in caſtra Annibalis peruenit:& pur No

cera,di quà del Promontorio di Minerua collocata nella ſu

detta maggior Campania ſi comprendeua.Mà di qual altra,

nè il campo che di queſta minore parlar douea Tibullo in quei verſi

Ealerno, della Elegia 9, del lib.1.

( 92 Non tibi ſi pretium Campania terra darctur:

- 52 Non tibi ſi, Bacchi cura, Falernus ager.

i" ne quali à ſimiglianza di Liuione diſtingue il capo Falerno,

i", il qual ſimilmente fà di qua del Promontorio Sinueſſano?

feo & Var- Dionigi Halicar. ancora nel lib.1 vsádo la medeſima diſtin

rone liu- tione par che ne additi lo ſteſſo:le cui parole in Latino ſon

ſtrati, queſte Cui frugifera regioni cedunt campi, qui vocantur Cam

pani, lui non fiuuijs, ſed aquis celeſtibus irrigantur Etpoi. Cui

vitifera cedunt Etruſcus, Albanus,ac Falernus, vitibus mirum

in modum amici?Certamente in altra maggior Campania di

queſta che ci propoſe Liuio,il Falernofù compreſo; onde a

e Vibio Sequeſtro, di cui baſterà ſeruirci per hora, hebbe à di

- re.Maſſicus mons Campania in Falerno. Mà ſe ciò è vero, ſarà

N? Venafrº ancor vero,che ſimilmente Varrone inteſe di queſta riſtret

ta Campania in quelle parole del cap.2 del lib. 1. dell'Agri

coltura. .Quod far conferam Campano? quod triticum Appulo?

quod vinum Falerno?quod oleum Venafro? Et in quelle altre »

del cap. 11. Rerum bumanarum,riferite dà Macrobio nel cap.

16 del lib.3 de'Saturnali.Ad vicium optima fert ager Campa

mus frumentum, Falernus vinum.&c.facendone doppio argo

- - - InCIM
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º

mento perhauerne diſtinta Venafro la qual dà alcuni fu de

ſcritta in quella Campania maggiore. Et in vero in riguar,

do della ſomma bontà dell'oglio Venafrano, Plinio Secon-,

donelcap. 5. del lib.3. mentre ragionaua della medeſima e

Campania più larga, hebbe à dire, che nuſquam generoſior.

olce liquor la qual lode non fù della ſudetta Campania mi

nore di cui parlando appreſſo il medeſimo Plinio altri auto- - .

risdilui più antichi, che all'incontro eſſaltarono la incompa- i

rabil fecondità ſua di biade, 8 di vino, l'appellarono ſum- . . .

mum Liberi patriscim Cererecertamè:& tacquero dell'oglio:

la qual diſtintione da Plinio né par che fù conoſciuta,onde Plinio Seº

alla ſola Campania maggiore, che cominciar diſle, come » códo sotzº

affermato anche hauea Strabone,dà Sinueſſa, attribuì l'una, ”

& l'altra lode.Le ſue parole intiere ſon queſte opidi, Sinueſſa

extremis in adietto Latio.Etappreſſo. Hinefelix illa Campania,

eſtabhoc ſinu incipiunt vitiferi colles,cº temulétia nobilisſucco

per omnes terras inclyto,atguè(vt veteres dixere)ſummii Liberi

patris cºm Cerere certamen.Et poi. Hac littora fontibus calidis

riganturipraterquè catera in toto mari conchylio, & piſce nobi

li annotanturinuſquàmgeneroſior olealiquor. Mà gli antichis

ch'ei dice, nonparlarono,come,forſe, ſi perſuaſe,nè del vino

Falerno,nè di quello del Veſuuio, nè del Sorrentino, il qual

fù anche molto celebrato:& fù ſimilméte Sorréto nella mag

gior Campania: ma parlarono de'copioſi vini del monte º

Gauro,che fù monte della minore, per queſta ſua fecondità

altrettanto famoſo . Erafi di Plinio marauigliato alquanto

Giouanni Stadio nel commento ſopra il cap.16 del lib, 1 di

Floro, non adieciſe, 23 Palladis cum Libero, 3 Cerere certamen,

cùm nihil Venafrano oleo celebriàsſit, 6 melius: mà egli haue-,

rebbe douuto ſentir marauiglia, che non haueſſe appreſo

per lo ſuo verſo il detto di quei ſuoi antichi autori; nel cui

tempo,come dimoſtrerò nel ſeguente,8 nel quarto di queſti

Diſcorſi, nè a Venafro,nè al Falerno,nè à Teano, nè a Noce

ra,nè a Sorrento la Campania perueniua. La Campas

Mà queſte due Campanie oltre queſto lor comunnome, na minore a

n'hebbero vn'altro,ancor comune,percioche ſe la maggiore il pari che a

fù alle volte per altra maniera appellata ager Campanus. &. fi".

tipus Campanus non mengueſta minore, s'io non erro fù dà "Cam

Liuio detta in" luogo nello ſteſſo modo. Introduſſe "i Pantusº

C 1le

Giouanni

Stadio adº

tatoº
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iLiuio illu

ſtrato in o

nel lib.7.i ſudetti ambaſciadori Capuani è dolerſi de'Sanniti

nel Senato Romano con queſte frà l'altre parole. Parim fuit,

quòd ſemel in Sidicino agro: iterùm in Campania ipſa legiones

moſtras cecidere. Nelle quali,come ſi è detto, inteſe di queſta

minore;& della medeſima parlò poi, mentre ſimilmente in .

lor perſona ſoggiunſe queſte altre. Eò ventum eſt, Patres Con

ſcripti, vt aut amicorum, aut inimicorum Campaniſimus. ſi de

fenditis veſtri ſi deſeritis,Samnitium erimus Etappreſſo. Vobis

Più luoghi arabi, ager Campanus: vobis Capua vrbs frequentabitur.

Del qual campo Canipano certamente,ò minor Campania,

& non già della maggiore,che per la parte d'intorno Nola,

& più oltre ancora vbbidiua, come ſi moſtrerà in altro luo

go fin dà molti anni innanzi a Sanniti: hauendo il Popolo,

& il Senato Romano accettata la difeſa:mandò ſuoi legati, i

quali dopo altre amiche richieſte finalmente denunciarent

Samnitibus Populi Romani,Senatuſauè verbis,vt Capua vrbe,

Campanoquè agroabſtinerent. Nè di quel maggior campo

Cāpano,come potrà ogn'vn dà per ſe ſteſſo oſſeruare,hauédo

ragionato ne ſeguenti luoghi il medeſimo autore,è forza ,

che di vn altro minor campo ſi debba interpretare quel che

ſcriſſe nel lib.8. raccòtando che il popolo Palepoletano mul

ta boſtilia aduersùs Romanos, agrum Campanum, Falernumquè

(fù il Falerno di là del fiume Volturno) incolentes fecit. Et

nello ſteſſo libro introducendo i Sanniti a riſpondere al Ro

mano legato in queſto modo. Noſtra certamina, Romani,non

verba legatorum, mec hominum quiſqui diſceptator: ſedcampus

Campanus, in quo concurrendum eſt, ci arma, ci communis

Mars belli decernet proinde inter Capuam,Sueſſulamquè caſtra

caſtris conferamus.Et nel lib.23. ragionando di Hannibale ,

il quale dopo la vittoria ottenuta da Romani a Canne in

Puglia per agrum Campanum mare Inferum petit, oppugnatu

rus Neapolim,vt vrbem maritiriam haberet.Et nel medeſimo

libro in quel ragionamento. 9.Fabius, vtprofeitum in Apu

liam Annibalem audiuit, frumentoab Nola, Neapoliquèin ea

caſtra conuetto, que ſuper Sueſſulam erant, monumentiſquè fir

matis, i preſidio, quod per hyberna adtutandum locum ſatis

eſſet, relitto; ipſe Capuam propiùs mouit caſtra agrumquè Cam

panii ferro,igniquè eſt depopulatus.Et di nuouo ſcriuendo del

medeſimo Fabio,il qualera ceſſato dal depredare-2uieta ine
- - - - - - - - - dè
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deſtatiua fuere, ac retrò etiam conſul mouit caſtra,vtſementems

Campanifacerent, mecante violauit agrum Campanum, quam

iam alte in ſegetibus herba pabulu prebere poterant Et per fine

nellib,25. Conſules à Beneuento in Campanum agrum legiones

ducunt,non adfrumenta modò,qua iam in hybernis erant,corri

penda, ſedadCapuam oppugnandam. Et poi. Conſules agrum -

Campanum ingreſſi,cum paſim popularentur,eruptione opidano- -

rum, 6 Magonis cum equitatu territi,ac trepidi ad ſigna mili- . .

tes palatos paſim reuocarunt. In tutti i ſudetti luoghiadun

que non hauendo Liuio potuto ſotto il nome di capo Cam

pano intendere della maggior Campania:di qualaltro cam

po,che di queſto, il qualeſimilmente da lui fu peraltro no

meappellato. Campania: ma fu di ampiezza minore, hauer

parlato crederemo? Sarebbe queſto forſe, ſtato quel campo,

che fu della ſudetta maggior Campania molto più angu

fo, di cui Cicerone in più luoghi ragionando,ci eſpoſe an- .

cor la ſua certa miſura? Mà ſe ciò poſſa eſſer vero,8 in qual

modo,ſarà bene,che con facile oſſeruatione ne ricerchiamo.

Ragionò largamente quell'Oratore nelle Qrationi cotroº

Rullo divn certo campo Campano,diſſuadendone la diuiſio-,º:

ne, che colui, eſſendo Tribuno della Plebe, diſegnaua farne,

fra cittadini Romani;& è ben certo che non inteſe della ſu-gior campa

detta Campania maggiore,percioche con aperto dire il di- sia

ſtinſe dal campo Stellate, il quale in eſſa maggior Campa

nia di la del fiume Volturno fu compreſo, come al ſuo op

portuno luogo dimoſtrerò,nè è,ch'il nieghi. Atgue his colo

mis(diſſe nella prima Oratione)agrum Campanum, 6 Stella

tem campum diuidi iubet. Et nella ſeconda. Adiungitºttº adera ein
dº

campum agro Campano. Scorgeſi anche non hº parlato"della ſinistra caipaia più ºrie i cui molte città eran- ,: este

collocate;percioche il deſcriſſe frà lor riſtretto, 8 rinchiu

ſo.At verò (quelte ſono le ſue parole nella medeſima ſecon

da Oratione) hoc agri Campani vetfigal cim eiuſmodi eſt, vt

domi ſit,º omnibus preſidiis opidorum tegatur,tùm neque bellis

infeſtum,necfruttibus varium, meccalo, ac loco calamitoſum eſſe

ſolet. Siche alludendo ad vn tal ſuo ſito preſe quel ſoſpetto,

che il medeſimo Rullo co'ſuoi ſeguaci, di più della diuiſio

ne del ſudetto campo, hauerebbero anche dedotte nuoue »

colonie nelle città d'attorno. Et multitudo (diſſe).Quiritese

V. C 2 Tua
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queritur,qua illa omnia opida compleantur Nam dixiantea,lege

permitti, vt que velint municipia, quas velint veteres colonias

colonis ſuis occupent Calenum municipium complebunt,Teanum

oppriment,Atellam Cumas,Neapolim,Pompeios,Nuceriam ſuis

preſidiis deuincient.Puteolos verò,quinuncin ſua poteſtate ſunt,

ſuo iure,libertateq, vtuntur,totos nouo populo, atque aduentitiis

Et in alcº copijs occupabunt. Queſto campo era appartenuto vn tempo

"ci à Capuani,affermandolo lo ſteſſo autore in quelle parole -

puani. Maiores noſtri non ſolièmid, quod a Campanisceperant, non im

minuerunt:verùm etiam quod ci tenebant,quibus adimi iure nò

poterat, coemerunt. qua de cauſa, mec duo Gracchi, nec L.Sulla

agrum Campanum attingere auſus eſt. Et appreſſo. Statuerunt

homines ſapientes, ſi agrum Campanis ademiſent, magiſtratus,

ſenatum, publicum ex illa vrbe concilium ſi ſtuliſſent, imaginem

Reipublice nullam reliquiſſent, nihil fore, quòd Capuam timere

In mezzo mus.Et douea eſſer queſto il campo,onde Capua era cinta,

del quale - percioche ſoggiunſe. Itaque hoc per ſcriptum in monumentis

ºººº- veteribus reperietis, vteſſet vrbs,qua res eas,quibus ager cam
vollocata, panus coleretur, ſuppeditare poſſet; vt eſſet locus comparandis,

- - condendiſque fruttibus, vi aratores cultu agrorum defeſſi, vrbis

º domicilijs vterentur, idcirco illa edificia non eſſe deleta. Videte

quantùm interuallum ſit interiettum inter maiorum noſtrorum

conſilia,6 iſtorum hominum dementiam. Illi Capuam receptacu

lumaratorum mundinas ruſticorum,cellam,atque horreum Cam- .

pani agri eſſe voluerunt:hi expulſis aratoribus,effuſis,ac diſſipatis

fruttibus veſtris,eandem Capuam,ſedem noua Reip. conſtituunt,

molem contra veterem Remp. comparant. Laonde non altro

conueniua, che foſſe il diuidere il medeſimo campo, che il

dedurre alcuna colonia in Capua: & l'accennò aſſai paleſe
mente il medeſimo Ciecavue p quaradv clfiſt . Al coim ager

Campanus haclege diuidetur, orbis terre pulcherrimus, & Ca

puam colonia deducetur,vrbem ampliſſimam atqueornatiſſimam.

Alche anche rimirano le ſeguenti ſue parole. De commodo

veſtropriàs dicam, 2uirites, deinde ad amplitudinem, cº- digni

tatem reuertar; vtſi quis agri,autopidi bonitate delettatur(con

giunge col campo vua città ſola,3 quella eſſer Capua il di

rà qui appreſſo)né quid expeietºſi quem rei dignitas commouet,

vt hute ſimulata largitioni reſiſtat. Ac primim de opido dicam ſi

4uis eſt forte, quem Capuamagis, quàm Roma deleffat. Hor

l'am
- -- -

º sº
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l'ampiezza di queſto campo,come nel ſeguéte dire dimoſtra

lo ſteſſo autore, non giungendo alla miſura di cinquanta

mila iugeri, penſaua il ſudetto Rullo, il qual volea dedurui

cinque mila coloni. 2ainque millia colonorum Capuam ſcribi

iubet& darne diece iugeri per ciaſcuno. Si non modò dena iu

gera dari vobis, ſed nè conſtipari quidemtantum numerum ho

minumpoſe in agrum Campanum, intelligetis. Penſaua dico

ſupplir del ſudetto campo Stellate quel che foſſe mancato.

Adiungit Stellatem campum agro Campano, e in eo duodena

deſcribit in ſingulos homines iugera: quaſi paullàm differatager

Campanus, ac Stellatis. Scriuendo egli anche alquanti anni

appreſſo ad Atticol'epiſt. 16. del lib. 2. & riſpondendo alle

ſue lettere, per le quali hauea inteſo,che Ceſare hauea pro

poſta di nuouola diuiſione dello ſteſſo campo, 8 la dedut

tione di Capua, che poi fu da lui compita, deducendoui in

torno a ventimila cittadini Romani, che haueano tre fi

gliuoli almeno,delche parlarono il noſtro Velleio nel lib. 2.

Appiano Aleſſandrino nel lib.2. delle Guerre Ciuili, Sueto

nio nel cap. 2o, del lib.1; & altri: ci eſpoſeſimilmente nella

medeſima epiſtola,che queſto campo né giágeua alla miſu

raſudetta, o che vi giungeua appena . Le ſue parole ſon ,

queſte. Deinde vt me còſoler, omnis expectatio largitionis agra

rie in agrum Campanum videtureſſe deriuata;qui ager,vt dena

ingeraſint(cioè,que ſingulis dentur. come eſpoſe queſto luo

go Sebaſtiano Corgado;& Paolo Manutio con ſentenza più

piena. Si dena ſingulis iugera diuidantur, vt proximis litteris

ſignificas) non ampliòs hominum quinque milia poteſt ſuſtinere.

Cinquanta mila iugeri farebbero poche moggia con al

quanti paſſi più di trentaſette mila moggia noſtre, dado ad

ogni iugero,come vuol Columella nel c.1.dell.5 dell'Agri

coltura, perlighezza piedi antichi º 4o & P larghezza 12o:

&ad ogni moggio trenta paſſi per ogni lato, ciaſcun paſſo di

palmi ſette,8 vn quinto,8 21 piedi fan 23 palmi.Adunque a

ancor Liuio, & Dionigi Halicarnaſeo, & Varrone, recati è

dietro, poſſonohauer parlato di queſto capo Campano, che

fù il peculiar territorio Capuano della ampiezza ſudetta;&

Eſſendo fol

di cinquan.

ta mila ius

geri. -

del medeſimo potrebbe pur Liuio hauer anche inteſo ſotto

il nomedi Campania, & parimenteTibullo, che ſarebbe »

ſtata quella Campania minore. Io nondimeno giudico che

-- V, - - -- ---- quel
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Fà quellai quel Campano campo,mentouato,8 deſcrittoci da Cicero- -

pº º ne,non fu più ch'vna parte dell'intiero territorio di Capua, .

º"- ià a Capuami in pena della loro infedeltà per guerra toltº i
º“ da Romani, di cui non può negarſi, hauer parlato il titolº "

gli altri autori ch ho già recari delcheiº" ,
rende autueduti. Del Capuano territorio,o dicaſi del tudetto è

campo Campano,appellato per altro modo Campania chio

dico minore, 8 parmi poterſi giuſtamente chiamar Campº

mia Capuana: hauédo il Romano popolo per ragion di guer

ra fatto acquiſto,ne ſcemò poi da più di vn lato moltº Par

te in varie maniere: quantunque Cicerone il neghi nella ci

tata Orat.2 contro Rullo nelle parole,ch'hò riferite alquan

to à dietro. Quia pecunia ad bellum deerat (ſcriſſe Liuo nel

lib.28.)agri Campani regionem d Foſſa Graca ad mare verſam
vendere.guaſtores iuſſi; indicio quoque permiſ), qui ager ciuis l

Campani fuiſſet, vt is publicus populi Romani eſſet, indici prº: |

mium conſtitutum, quanta pecunia ager indicatus eſſet, pars de

cima. Et nel lib.32. Creati Cenſores P.Cornelius Scipio Africa

nus, 3 P.AElius Patus. Hi magna interſe concordia portoria- ,

venalium Capua, Puteoliſque item Caſtrorumportorium, quo in

loco nunc opidum eſt,fruendum locarunticolonoſque eò trecentos

(is enim numerus finitus ab Senatu erat) adſcripſerunt, ſuº

Tifatis Capua agrum vendiderunt.Et nel lib. 34. Colonie ciuiii ,

IRomanorum eo anno dedutta ſunt Puteolos, Volturnum, Liter- si

num:trecenti homines in ſingulas. Item Salernum, Buxentumqi è

colonie ciuium Romanorum dedutta ſunt. deduxere Iriumuiri i

Ti.Sempronius Longus,quitùm cóſul erat M.Seruilius, 2 Mi- º

mucius Tbermus: ager diuiſus eſt, qui Capanorum fuerat.Adun

que l'intiero campo, che da Romani fà tolto a Capuani,

cio è il peculiar territorio loro, perueniua dal monte Tifata

al mare, il quale peraltro verſo, ciò è dal lato del fiume Vol

turno, conuien, che giungeſſe ad Acerra, come l'aſpetto del

luogo aſſai ragioneuolmente perſuade, 8 Felto, che ſi re

cherà di qui a poco,da à penſare; per la qual maniera con

conuerrà dirſi ancora, che queſta ſimilmente fu quella mi

nor Campaniada Liuio,& da Tibullo & quel minor campo

Campano dallo ſteſſo Liuio,da Dionigi Halicarnaſeo,& da

Cicerone il Varrone mentonato. Parlò ben Cicerone del medeſimo ci

luſtrato, Po, mà nelle ſudette varie maniere, º forſe persi altra,
A - QId

-----
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hora ignota, diminuito nella guiſa,da lui deſcritta;talche fù

egli vn terzo campo,altrettanto diuerſo dal ſecondo, quan

to il ſecòdo fù diuerſo dal primo, il quale fa di tutti il mag

giore, laonde non ingiuſtamente mi è paruto col nomedi

maggior Campania douerſi appellare. Di più parmi da no- La qual era

tarſi, che quell'Oratore parlò di quel campo Campano, ch' iº, º

era del publico, 8 del popolo Romano,il quale non fù l'in-" "

tiero Capuano territorio, o pure il chiamaremola Capua- -

na Campania; dicendo egli nella citata Orat.2.contro Rul

lo,che cum P.Lentulus, princeps Senatus, in ea loca miſus eſſet,

vt priuatos agros, qui in publicum Campanum incurrebant,pe

tunia publica coemeret:dicitur renunciaſſe, nulla ſe pecunia fun

dum cuiuſdam emere potuiſſe. Percioche i Romani nè men ne

publicarono altra, che quella parte, da lor tolta per ragion

di guerra a Capuani, ch'erano ſtati loro inimici, come ſi è

potuto intendere dalle parole del medeſimo autore, riferite

a dietro. Et qui anche ſi oſſerui, che ſe 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, 8 della Campania Capuana: ben nel

reſto la medeſima Capuana regione , 8 le città ſue, che ci

verran di quì a poco vna per vina dichiarate da Feſto, furo

no poi della ſteſſa conditione di Capua, cioè ſimilmente -

Romane Prefetture, benche alcune di eſſe haueſſer ſeguite

in quella guerra con molto giouamento de Romani le lor

parti,affermandolo Liuio nel lib.23;& ne due libri ſeguen

ti: come furono Caſilino, Volturno, Literno, Cuma,8 Poz

zuoli : così eſſendo conuenuto, s'io non erro, per oſſeruar

l'antica loro congiuntione, per la quale per molto tempo

eranfi compreſe nella Capuana Campania, di cui Capua -

era ſtata metropoli,8 capo. Siauuide anche Hadriano Tur-Hadriano

nebo, ſponendo la ſudetta prima Oratione di Cicerone, "inebo,

ch'egli per campo campano non intendena la intiera Cam-i."- - - 1 io lo

pania maggiore:quantunque haueſſe parlato della ſua ſom-, per

ma fecódità in vn modo che alla medeſima maggior Cam- altro notati

pania molto più conueniua: verùm (per vſar le ſue parole) - -

de agro Capua,qui ager Campanus dicebatur. Delche accortoſi

anche Paolo Manutio,diſſe nelle ſue Chioſe, hauer quell'O-

ratore parlato non de tota Campania, ſed de agro, qui circà Ca

- - puam
-

-
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Et non eſſen

do potuto ba
fare d' colo

ni, che Ceſa

re deduſſe e

in Capua.

Nondimeno

la ſua miſu

ra non fù

maggiore.

Cicerone

difeſo. il Ca

ſaubono ri

fiutato , 8

di più coſe

notatoe

puam eſt . Benche nè l'un, nè l'altro oſſeruo, che quel pu

blico campo di Capua non fù il ſuo intiero territorio, il

quale(ſe purne mancaſſe il recato argomento) non potreb

be in vero crederſi, che foſſe ſtato ſoldi cinquanta mila e

iugeri, o diremo di trentaſette mila moggia. Ma Iſaaco

Caſaubono, che ne men dimoſtrò, di eſſerſi accorto della e

diſtintione di queſti campi, riputò quel medeſimo campº

publico aſſai maggiore della ſudetta miſura, dicendºnegli

Auuertimenti ſopra il luogo di Suetonio, allegato è dietro»

parim Ciceroni Campani agri modum fuiſſe cognitum &º

enim putabat ille(nella recitata epiſtola ad Attico) viºſafe

tiurum quinque hominum millia agrum, ſufficit (nella diuitio

ne, che ne compì Ceſare) viginti, à quali non douettetoc

carne, come egli ſoggiunſe, minor numero di diece iugeri

per ciaſcuno. Cum enim (ſon queſte anche le ſue parole) ille

modus ſitparuus,etiamſ quisliberos non haberetiquis putet,bre

uiorem eo aſſignatum" babentibus? Prorſus à Caſaris

munificentia aliena bec punponeyta eſt. Et fermamente etio

Ceſare,facendone teſtimoniaza il medeſimo Cicerone,Pro

poſto hauea aſſignarne diece iugeri p huomo; talche molto

maggiore di diece mila iugeri douette eſſere quel campo,

che per queſta maniera potè a ventimila colonibaltare. Fù

ben aggiunto al publico campo Campano il campo Stella

te; ſed ea exigua appendix fuit (replicò lo ſteſſo Caſaubono)

pre Campani magnitudine, cuius pars erat. Per la qual coſa e

egli conchiuſe, haner quello ſcrittore preſo vn manifetto

errore di vna tal miſura. Nondimeno l'errore dee eſſere »

ſtato il ſuo:ſe nella ſua ſteſſa ſentenza iui,mà in altro propo

ſito, non dee crederſi,Ciceronem, cui toties,quà ex negotio,quà

in eſtiuo ſeceſſu animi cauſa luſtrata Campania, rem ignoraſſe,

in tàm facili cognitione poſitam . Siche più toſto haueremo a

dire che Ceſare per compir quella ſua deduttione, aggiunſe

al publico campo Campano, non ſolamente lo Stellate, il

quale ſe ſi accetti, che fù vna ſua aggiunta, non veggio, co

me poſſa inſieme riputarſi ſua parte, qual fu ben egli della s

Campania maggiore:ma viaggiſſe ancora altri campi,che

cóperò à quel fine nella guiſa, che far volea ancor Rullo. Hae

pecunia(diſſe di lui quell'Oratore)iubet agros emi,quò deduca

mini,Esappreſſo, Libet agros emi. Primàm quero,quos agros,es

que
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º

quibus in locis. Albanusagereſt, Setinus, Priuermas, Fundanus,

Veſtinus (leggi Veſcinus.) Falernus, Liternus,Cumanus,Caſinas.

(leggi Caſilinas)Et riſtrettaméte nel fatto noſtro,Ceſare per

quella ſteſſa ſua legge Agraria per la quale come racconta -

Dione nel lib.38,fuori della ſua prima deliberatione poi di

uiſe il publico campo Campano non diuiſe egli ancora per .

vſarle parole del ſuo interprete, omncm regionem,que publica

populo Romano erat: reliquam nec inuitis dominis ademit, nec

pretium arbitrio diuiſori, conſtituit: ſedemi eaprimim a voliti

busiuſit,deindetanti numerari pretiii,quàtii in proſcriptionibus ,

iºdicabaturº Laonde fermaméte per queſta maniera autuéne, -

che non delle ſue promeſſe i ſuoi coloni, ma eſſo Cicero

ºdella opinion ſua rimaſe gabbato come può ſcorgerſi da

ºche egli ſteſſo poi diſſe di Capua nella Filipp.2 dando Cicerone,

ºlalode di fiorentis colonie; & n'è anchebuon teſtimonio Frontino,

fºntino, appreſſo del quale nel libretto delle Colonie ellaii"-

ºlegge appellata per cognome. Iulia Felix per tacere quel"son.

ºhene ſcriſſe Strabone nel lib,5; che nella ſua età (viſe até-“

PºdiAuguſto,º di Tiberio) riteneua la degnità ſua antica

ºltre prerogatiue godendo d'un molto felice, a lieto ſta

ºnperaltro potrebbe giudicarſi che ſe oltre quel publi

ºoltre lo Stellate foſſero ſtati diuiſida Ceſare altri capi,

Sºetonio non l'hauerebbe taciuto, il quale né ne métouò al

ºchequei due campum stellatem(diſſe)maioribus conſecra.

ºgrum Campanum ad ſubſidia Reip. vettigalem relicium,
diuiſit extra ſortem. Maper qualcagione né può egli hauer Suetonio il

ºminor conto de'capi minori,hauédo perla diuiſione furia,

ºſidetti, l'uno publico, l'altro creduto ſacro, dichiarato

ºººolmente quelche iuipreſohanea a dimoſtrare, che,

ºmiſurata licenza vſurpò Ceſare il quale eeo tèpore(miſer

ºdelle ſue parole) omnia in Rep. ad arbitri adminiſtrante -

"tamente baſtarparue ad Appiano Aleſſandrino, 8 a Appiano

ºne ne luoghi, ch'ho citati a dietro, i quali anche diº".

ºragionarono mentouari ſolo publico campo caipa "
º del che non aggiungo quì altro, percioche, forſe, al-concordati.

ºpiùdi quel che conueniua, ſon dal mio preſente in.
tanto dilungato. - , , ,

..ºndº dunqueritorno a quel che ſi dicena della cam

ºdel campo Campano, che furon due nomi di na.
v. - DV. --------- ſteſſa.
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Campania,

83 campo

Campano.

furono vn

ſol nome.

Tibullo il

luſtrato.

Come vn ſo

io fà. Cam

pania 89'.

Campania

terra per co

man vſo di

dir Latino,

t? Greso,

ſteſſa regione:anzi due regioni, l'Vna compreſa nell'altra, di

pari doppi nomi:non furon queſti, ſe ben ſi oſſerui,più che s

vn nome ſolo; & vicendeuolmente tanto fù à dire . Campa

mia:quanto.ager Campanus; del che Tibullo ne' verſi,addotti

non è molto, mi porge argomento non leggiero in queſto

modo. Egli dimoſtrar volendo la regione, egualmente a

pellata con l'Vn nome, 8 con l'altro,non volle ſeruirſi,nè di

queſto nè di quello:mà gli compoſe inſieme,8 diſſe.Campa

mia terra.in cambio di dir aſſolutamente. Campania: o vero.

terra Campana. che valea quel che ager Campanus; nel qual

ragionare non vsò veruna poetica licenza; come non vſolla

nè Vitruuio,che al cap.3 del lib.8. laſciò ſcritte queſte paro

le. Item ſunt nonnulla acida vena fontium, vt Lynceſto, º in

Italia Virena, Campania Teano: nè PlinioSecondo,lodando

nel cap.23. del lib. 15. le caſtagne, che naſcono in Campania

Neapoli: ambidue proſatori;percioche fù tal forma di dire »

aſſai propria appreſſo de migliori Latini,come notò Giano

Laurenbergo nel ſuo Antiquario alla voce. Terra Gallia; &

Geronimo Colóna nel Tomo 2 della ſua raccolta de'Främé

ti dell'opere di Ennio,nella dichiaratione del lib.3 delle ſue

Satire: anzi fa così frequente, 8 comune,che molti non han

mancato di auertire, che in ſimil modo ſi debbano ricòcia

re certi luoghi di antichi ſcrittori,ch'al preſente ſi leggono

ne loro codici nell'altro modo più volgare. Così Valente »

Acidalio legger vuole nel principio dell'Hiſtoria del noſtre

Velleio. magna vis Gracia iuuentutis.& non già Grace: così

Criſtoforo Riccardo nel cap.8o di Petronio Arbitro in cam

bio di quel dire. Cocytia perfuſus aqua: ripone. Cocyta: ilche

era anche richieſto dalla miſura del verſo. Così finalmete il

Salmaſio ſopra il c.5.del libro di Tertulliano De Pallio oſſer

ua,che quell'autore Venetias ſutrinas dixit. 'arxiinor prè. Ve

metas;vt Gallie mulieres apùd Salluſti:vt terra Italia,º ter

ra Galliaapàd Liuium.Talche queſto parlare non fù ſolaméte

de'Poeti,8 figurato,ma fu proprio & de proſatori miglio

ri;&.Campaniaterra.valea quelche aſſolutamente. Campania:

&in modo compoſto. terra Campana, è vero. ager Campa

nus; & all'incontro ogni vin di queſti parlari vale a quel che

l'altro nè per ciaſcundi eſſi men dimoſtrauaſi la Campania

maggiore, come il recato luogo di Vitruviosia le
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la minore.Et di ciò parmi hauer detto quanto baſti.

Ma di queſte doppie, 8 così miſchiate regioni di più no Il nome di

mi,che non furono più che vn ſolo parmi,che Liuio quaſi a ºpºi

bello ſtudio volle farci accorti, vſando quel modo di dire,i"

In ipſa Campania legiones moſtras cecidere: quaſi che l'altra ali,i

rotta,riceuuta dà Capuani nel campo Sidicino, era ben ſe- re : auri da

guita nella Campania;ma inteſa in vn'altro men proprio ſi- quelle a que

gnificato dalche appariſce, ch'egli portò contraria opinio-"
nea quella che strabone moſtro di hauer tenuta, º che la “º"

Campania più antica fu queſta minore, dalla quale ſi foſſe

dilatato nell'altra il nome.Ma,come diſſi a dietro, quel Geo

grafo inteſe de tempi molto più alti di queſti, de quali Liaio, 8.

parlò Liuio; ſiche diſuſataſi quella antica appellatione per Strabone

la diminutione del primo dominio de'Campani, parue, ch' conciliati

ella dalla rimaſta più riſtretta, 8 minor Campania foſſe poi

pallata al reſto della congionta regione;& che perciò fu ſua -

propria & peculiare. Ragionò ſecondo quel creder ſuo Stra-i" il

bone,quido al 15 di Teanosidicino diſſe appreſſo il ſuo La-“

tino interprete, che ipſo cognomineoſtendit,ſe ad Sidicinosper

tinere, pui ſunt Oſei gens Campanorum ſuperfles, ità vt poſit

Campanie dici: hauendo attribuita quella città, ch'era nel

confine del Lationaouo alla Campania: ſol perche era già

ſtata degli Oſci,gente Campana;per lo qual argomento qui

egli dilatò queſta regione di la del Volturno,è appreſo poi

oltre il Promontorio di Minerua final Silaro, ſecondo la ſua Liuio illu

antichiſſima deſcrittione Mà Liuio ancor egli ſtimando dal ſtrato.

nome di Capania dimoſtrarſi il paeſe dominato da Campa

ni,credette nella propria & original Campania non eſſerſi

compreſa Teano percioche hebbe la mente à gli vltimi tem

pi della lor ſignoria & a quelli della ſeconda guerra Carta

gineſe: quando verſo Occidente non oltre il ſudetto fiume

Volturno,8 verſo Oriente non oltre Acerra ella perueniua, a

come dà quelche quì ſoggiungerò apparirà chiaro. Di que

ſta anguſta Campania egli parlò nel lib.23: introducendo il La qual de

Romano Conſole Terentio Varrone à dir queſte frà molteal- minata pià

tre parole ad alcuni ambaſciadori Capuani, a lui venuti do-"i

poſa giornata commeſſa a Canne. Triginta mila peditum:““

quatuor equitum,arbitror, ea Campania vos ſcripſiſe. o vero,

come legger piace al Lipſio nelle Queſtioni Epiſtolari al

V. D 2 lib.2.
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lib.2. nell'epiſt.8. & vltimamente al Gronouio nelle Note

ſopra queſte parole ex Campania ſcribi poſſela quallettione º

nel noſtro propoſito della Campania, all'hora dominata dà

Capuani, o gli diremo Campani,vallo ſteſſo. Et di nuouo

parlando il medeſimo autore nel libro 26 del raſſetto, dato

da Romani alle coſe de'Capuani,dà lor ſoggiogati, raccon

ta,che qui nec Capua,nec in vrbe Campana,qua à Pop. Rom de

feciſet,per bellum fuiſſent, eos cis Lirim amnem Romam verſus:

qui ad Romanos tranſiſſent priuſquàm Annibal Capuam veni

ret, cis Volturnum amouendos cenſuerunt. Nel qual dire per.

città Campane.conuiene intender quelle della ſudetta Cam

pania Capuana,come è manifeſto. Mà quali furon queſte º?

Il medeſimo Liuio non mentoua altre, che Atella, 8 Calatia

Abbracciº (8 ben più d'vna volta)haner congiontamente con Capua ,

º º ſeguite le parti di quel Cartagineſe : nè io ſeco ne prendo

ſi:" briga; maben parmi,che nella Capuana Campania innanzi

,g di quella guerra,8 per antica oſſeruatione di molti anni fu

fra' Tifata, rono compreſe quelle diece città,le quali poi dà Romani fu

º il mare rono ridotte ad vna egual forma di Prefettura, ſecondo ſcri

Feſto illu, ue Feſto,che le nominavna per vna,& ſon queſte. Capua, Cu

ſtrato. ma,Caſilino, Volturno, Literno,Pozzuoli, Acerra, Sueſſola, Atella,

& Calatia:tutte di quà del Volturno,& frà'I Tifata, & il ma

re(non eſcludendone nè pur Calatia:altra dalla preſente Ca

iazzo)& diquà di Nola; ſiche eſſa Nola, come ſi dimoſtrerà

altroue,& ſeco Nocera dà quel lato, 8 dal lato oppoſto, il ca

po Falerno,Teano,8 Venafro,come ſi è detto, furonoall'hora

luoghi di altre regioni le parole di Feſto ſon queſte.Prafettu

re e e appellabantur in Italia , in quibus & ius dicebatur, 2

mundinae agebantur;& erat quaedam earum Reſpublica; nequè

tamen magiſtratus ſuos habebant; in quas legibus Praf,6ti mit

tebantur quotannis,qui ius dicerent. 2uarum genera fuerunt

duo:alterum in quasſolebant ire Praefetti quatuor (ſexuirum

pro populi ſuffragio creati erant) in bac opida: Capuam,Cumas,

Caſilinum, Volturnum Liternum, Puteolos, Acerras, Sueſſulam,

Atellam,Calatiam:alterum in quasibant, quos Pretor vrbanus

quotamnis in queſti loca miſerat legibus;vt Fondos, Formias,Cae

re,Venafrum, Allifas, Priuernum,Anagniam, Fruſinonem, Rcate,

Saturniam,Nurſiam,Arpinum,altaq; complura. Fin quà Peſto.

Etcertamente nella inegualità del meriti, 8 de'demeriti del

.. - le »
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le ſudette Prefetture appreſſo de'Romani, che variamente » i

in quella guerra altre erano ſtate loramiche,8 altre inimi- , i

che,nò altra ragioneuolezza hauerebbe potuto perſuadere,

che ſi doueano ordinartuttein vn ſol modo, 8 invn gouer

no eguale,fuorche la ſudetta lor antica congiuntione.

Nè più ampia, ſtimo io, che di queſta Capuana Cam- La capania

pania fu la regione, appellata dà molti autori Greci, Opicia, Capuana,es

&, Terra degli Opici: così detta per cagion ſimilmente del ſuº tºpº

ſuoi antichiſſimi habitatori del medeſimo nome , della ,"

quale chiamaroncittà,Cuma, Napoli, 8 Atella & il Porto"i
- - - - - - - - - - - - cia e5 G)pi

di Miſeno,come han fatto Tucidide al lib. 6. Dionigi Ha-i ci,

licarnaſeo al lib.1.& allib.7.Pauſania allib.7.al lib. 3. & al

lib,1o.& Stefano Bizanzio al libro De Vrbibus:quantunque

gli Opici in alcuntempo haueſſeranche habitate in Italia -

più larghe contrade. Et di ciò tanto più volentieri ſon per

ſuaſo,quanto che queſta eſſer potrebbe la cagione, per la

quale alcuni autori della ſteſſa lingua vſarono di appellar

col nome di opici,come ha ben oſſeruato il Cluuerio al cap. Il Cluuerio

9.dellib,3 dell'Italia,coloro che da Latini furon detti. Cam-lodato.

pani:non diuerſamente che differ col nome di Tirreni quel

li,che i Latini chiamarono.Tuſci.&. Etruſci; delche mi riſer

bo nel ſeguente Diſcorſo, mentre parlero di Cuma, 8 nel

Diſcorſo quarto,doue ſcriterò de'medeſimi Opici, douer

più à diſteſo trattare. v - º ºa -- :

Et di qui ancora parmi che ſi potrebbe intendere, perché iºi
Virgilio nel lib.2 della Georgica, dopo hauer deſcritti quaii".

ſiano i ſegni di vn buon terreno, atto a produrvino, oglio, ſcontri di al

& biade,3 a nodrir armenti,ſoggiunſe che tri autori,

sos Talem diues arat Capua,3 vicina Veſeuo

5s Nola iugo, cº; vacuis Clanius non equus Acerris.

hauendo dimoſtrata la maggior Campania non col ſuo vni

uerſal nome,nè co'nomi dialtre che di queſte ſue città par

ticolari.A quel Poeta in vero ſenza alcun contraſto ſi attri

buiſce dà tutti vna molto ſottil notitia delle coſe antiche ,

& vna altrettanto induſtrioſa diligenza di hauerne celati i a º

ſemi ne'ſuoi verſi, come affermò Gellio al cap. 12. del lib, 1.

per tacer di molti altri in quelle parole. Virgilium quoquè

aiunt, multa antiquitatis hominem, ſinè oſtentationis odio peri

tum. Siche egli non a caſo ſceglier douette queſtii".
V. - - ſcian

-

-.
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Virgilio il ſciando ogni altro poſciache tacer volea quello di Campa

luſtrato nia per ogni modo. Ma qual altra potraſſi di queſto ſuo

ſecreto miſtero render miglior ragione di queſta, che col

mentouar Capua voleſſe dimoſtrar la ſua Campania, & col

- nome di Nola la regione Nolana per alcun tempo(come di

moſtrerò nel Diſcorſo degli habitatori antichi della Cam

pania)poſſeduta da Sanniti, ieri, 8 lungamente inimici de'

Capuami; º per quello di Acerra il confine, ch'era frà l'vna,

& l'altra regiofie!Se queſta non fuſſe ſtata la mente di quel

Poeta io non veggio, quanto fattiamente hauerebbe potuto

laſciar di mentouare il campo Cumano , per altro modo

detto Leborie;& da Greci Flegreo; del qual Plinio Secondo

al cap. 1 1 del lib. 18.ſcriſſe, che di fertilità vinceua non ſol

ogni altro campo d'attorno: ma quanti n'eran nel mondo;

& il tacque per queſta ſola ragione; che ſe ſotto il nome di

Capua la ſua Campania in cui era compreſa Cuma, veniua
dimoſtrata:ſotto il medeſimo nome neceſſariamente dimo

Polibio il- ſtrauaſi anche il capo Cumano Et Polibio finalméte ragio

ini," nido nel l.2 della molta potenza 8 del largo dominio degli

antichi Etruſci, i quali hauean già largamente poſſeduti i

campi,8 i luoghichiuſi fra i monte Apennino, è il mare ,
Hadriatico, ſenza veruna neceſſità hauerebbe diſtintamente

mentouata con due diſtinti nomiqueſta regione, che fù ap

- pellata con vn ſolo di Campania, dicendo ch'eſſi in quel

tempo della ſomma loro felicità, come ha il ſuo interprete,

Phlegreos etiam campos (preſe Polibio queſto vocabolo al

quanto più largamente di quelche poi fece Plinio) qui circa

Capuam,& Nolam ſunt tenebant. Ma egli il fe col medeſimo

auuedimento,ch'hò detto hauer vſato Virgilio;hanendo vo

luto additar queſta diſtintione laquaf né già fu a quel mo

do,regnando gli Etruſci, delche al ſuo luogo parlerò a pie

Antica let- mo:mà fù poi.A'quali non ambigui riſcontri ſe molti valo

tione di roſi moderni critici haueſſer atteſo, hatterebber, forſe, ceſſa

Virgilio to di non dar fede à coloro i quali appreſſo il ſudetto Gel

ºlta lio al cap. 2o del lib.7.diſſero,hauer ben quel Poeta ſcritti i

recati verſi nel ſudetto modo;mà che poi vi mutò la voce .

Nola riponendoui in ſuo cambio ora: commoſſo a sdegno,

che i Nolani gli haueſſer negato di cocedergli certa acqua

per vn ſuo podere, i quali né penſo,ch'hora ſi sdegneranno,

- -- - - -
- COIn

--
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cótro di me;ch'habbia ſeguir voluto,è cercato di cofermar

queſta opinioneper la quale accettando il leggier biaſimo

divna diſcorteſia,benche famoſa: nondimeno vſata verſo

huomo, à cui in ſua vita non mancarono de pochi amici;

ottengon la lode d'vna nè molto be nota nè leggiera prerº

gatina.Mà ſe in via di Liuio,& degli altri autori,fin hora ci; liuio i luº

tipotremo noi eſſer certi di queſte gemine Campanie,nonº i
improbabilmente ancora crederemo che il medeſimo Liuio º luoghi.

nel lib.7 in perſona de'Legati Capuani al Romano Senato

parlò della maggiore in riguardo della minore in queſto

modo.Capuam ergò,& Campaniam omnem,veſtris, an Sam

nitium viribus accedere malitis, deliberate. Et anche nel lib.

9 ſcriuendo, che ſe il magno Aleſſandro foſſe paſſato in

Italia contro de'Romani,hauerebbe ritrouato Latium omne

(due ancora furono i Lati; il che è molto noto ) eim Sabi

nis,c Volſcis,ci AEquis,ac omni Campania,gº parte Vmbria,

Etruriaq:3 Picétibus,et Marſis, Peligniſagac Veſtinis,atq,Apu

lis,adiuttaq; omni ora Gracori inferi maris (eranparimente º

queſti Italici Greci littorali in molte Republiche diuiſi) a

Thuriis Neapolim, Cumas;& indè Antio,ata: Oſtia tenùs Si

mites,aut ſocio valido, Romanis,aut fatto bello boſtes Etl

terza volta nel lib. 26, mentre recò la ragione, per la quale

i Romani ſi foſſero aſtenuti di diſtruggere gli edifici di

Capua dopo che l'hebber ſoggiogata : & fù perche omnis
C"Campaniam circà accolunt, ingemuiſſent.

Interpreteſi nondimeno queſta forma di dire di Liuio co

munque altrui piaccia che a me può baſtare,di hauer quaſi

dalle viſcere della notiſſima Campania fatta vſcir nel mon

do queſta altra fin hora non conoſciuta; ſiche ſenza altra -

dimora ſeguirò delle altre chemi rimangono, a ragionare.

VI. Campania, deſcritta da Silio Ita

lico, & dà altri, ſecondo vn

certo abuſo.

- • - - - - . La Capania

Etdalla deſcritta Campania pardiuerſa quella che fù di-fi ad atti

moſtrata dà Silio Italico, il quale nel lib.8.nel racconto del- ni difeſa di

le città, che furono a fauor de'Romani contro Hannibale º"eſ

prima del conflitto, che ſeguì a Canne, ben diſpoſe i ſuoi ". , e9 d

COn- Fondi,
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confini nel Promontorio di Minerua, & nel ſuo continente,

- ſiche vi compreſe,8 Sorrento,8 Nocera, come ancor nella

ſua fatto haueaStrabone: ma dal lato oppoſto non ſol gli

diſteſe oltre Sinueſſa, & il vicino fiume Liri, termine della

- medeſima Campania,ſecondo piacque à Tolomeo; mà gli

- dilatò oltre Gaeta finà Fondi,proponendoci quel ſuo cata

logo in queſto modo. - º

» Iam verò quos diues opum,quos diues auorum -

95 Et toto dabat ad bellum Campania tra tu.

& ſoggiungendo poi ſenza oſſeruar ordine di ſito vna per

vna quelte città,8 queſti luoghi.Sinueſſa,Amicla, Fondi,Gae

ta, Formia(benche queſta non l'appellò col ſuo proprio no

me,ma la circoſcriſſe) Literno, Cuma, Nocera, il Gauro (per

queſto monte inteſe Pozzuoliche gli ſiede à canto)Parteno

pe, Nola, Alife, Acerra il Sarno (parlando del fiume dimoſtrò

la città del medeſimo nome) li ſeni Flegrei, Miſeno, Baia,Pro

Silio illu- cida, Inarime(cioè Iſchia)Calatia, Sorrento, Auella; & finalmé
ſtrato. te,ſecondo il ſuo coſtume imitando Virgilio , il quale nel

lib.1o.dell'Eneide nel catalogo degli aiuti dati dagli Etru

ſci ad Enea mentouò la ſua Mantoua nell'wltimo luogo, ha

uendole dato il primo di dignità:ancor egli chiuſe il ſuo ca

talogo col nome di Capua,che delle mentouate era la mag

giore,dicendo. -

99 In primis Capua rheu rebus ſeruare ſerenis

95 Inconſulta modum,é paruoperitura tumore.

nella qualdoglianza proruppe percioche ella poi s'appreſe

Silio,Flo- alle parti de'Cartagineſi,onde ſeguì la ſua ruina. Età Silio

ro & Taci accordarſi ancorpare Lucio Floro , il qual non rimirando

ººººººi tempi meno antichi, annouerò fra i nobili porti di Campa

nia quello di Gaeta, 8 frà le ſue città marittime, lodate »

di amenità, Mola che latinamente ſi diſſe. Formia ſcriuendo

nel cap.16 del lib.1.queſte parole. Hie illi nobiles portus,

Caieta,Miſenus,e tepentes fontibus Baia: Lucrinus, 3 Auer

nus.Et appreſſo Vrbes ad mare, Formie,Cume, Puteoli, Nea

- e polis, Herculaneum, Pompeii, o ipſa caput vrbium Capua,

quondam inter tres maximas, Romam, Carthaginemduè nume

rata. Nè Tacito,forſe inteſe di altra men larga Campania,

& di Roma più lontana in quelle parole del lib.6. degli An

- nali,quando di Tiberio diſſe, che tranſmiſſo quod Capreas,

º er
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& Surrentum interluit freto,Campaniam prelegabat,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 poſſono hauer parla

to di quella già dimoſtrataci da Strabone, della quale tutti

e tre egualméte diſler,che Capua fa capo;& ne deſcriler chi

più chi men largamente, quelle ſteſſe lodi, che da molti altri

ſcrittori alla altra ſudetta furondate, 8 ſi riſcontreranno a

diſteſo in altro Diſcorſo di ſimili, è di altre ſue lodi pecu

liare. E ben manifeſta coſa che coſtoro dallaco di Occidente. Attendende

verſo Roma ne dilatarono il confine più che non hauea fat- i coma par

to quel Geografo,º alcun altro fin a Gaeta, 8 al ſuo ma- " º

rittimo ſeno appellato ſcambielolmente, Gaetano , 8 For-“

miano:mà ſe io mi erro,cio commiſero,non hauendo ſeguita

alcuna ferma deſcrittione;mà ſolamétevna certa vſurpatio-,

neviata da Romani nel comun parlare, i quali concedeuano - e iº

il nome di Campania anche a quei luoghi , che eran fuori º

de ſuoi propri confini; ſol perche eran dotati di aſſai pari º

alla ſua diletteuol natura. Porgemi di queſto creder mio

non leggiero inditio Simmaco,mentre nell'epiſt.23, del lib,

8 ragiona di alcun piacere,da lui preſo in vin ſuo viaggio di

mare di Roma verſo Cuma,onde hebbe à dire, che princi-,

pium voluptatum de Formiano ſinu naſcitur (qui ſi auuegg

Pomponio Mela, quanto bene egli nel cap. 2, del lib. 2. ri-Pomponio

ſtrinſe gli ameni lidi della Campania fra Sorrento, & il fiu- Mºlº rifiu

me volturno)é appreſſo parlando de'medeſimi diletti ſog-º

giunſe. Pluſ ulos in co littore dies deliciarum parcus e registan

tam celi ſalubritate, 3 aquarum frigore ſuadentibus moram &

cioche à dir ſegue,di eſſer andato coſteggiando la medeſima,

riuiera,qua Formias, & Cumanum littus interiaeet, ſenza eſ

ſerſi laſciato vincere dà quelle ſue delitie, in tanta locorum,

amaenitate,cº rerum copia;percioche nauigando,nullus fuerat I quati di

in nauibus canori nulla in conuiutis helluatio; nee frequentatio liſi

balnearum nec vlli iuuenum procaces natatus: che ſolean eſſer per quella ,

frequenti diporti per queli intiero tratto di mare.Etoltre, continua ri
Simmaco gioua ancor molto alla mia congettura il dire " , l'ap

di Ammiano Marcellino nel lib.28.il qual riprendendo i vi- ""

tioſi modi nel viuere,vſati da nobili Romani de ſuoi tempi, -

ſi burla della lor troppo delicatezza, che pars eorum ſi agros,
VI. E Tvl -

- - -
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viſuri proceſſerunt longiùs,aut alienis laboribus venaturi, Ale

aandri Magni itinera ſe putant equiparaſſe, vel Ceſaris: aut ſi

a lacu Auerni lembis inuetti ſunt pictis Puteolos, vel Caietam,

maximè cùm id vaporato audeant tempore; vbi ſi interaurata

fiabella laciniis ſericis inſederint muſte , velperforamen vm

braculi radiolus irruperit Solis,queruntur,quod non ſunt apùd

Cimmerios nati.Così Ammiano.Siche poſſo benſicuramente

perſuadermi, che dal comun parlare attribuendoſi così di

letteuole nauigatione intieramente alla Campania, ella dà

Silio,& dà Floro fù diſteſa,ſecondo quel volgar detto, al ſe

no Formiano, 8 a Gaeta. Nè Tacito nelle parole recate a

dietro è men capace della ſteſſa interpretatione,il quale nel

lib.3.degli Annali ci deſcriſſe Druſo a cui era ſtata dal Ro

manoSenato conceduta la poteſtà Tribunitia, littora & la

cus Campania tim maaimè peragrantem Etfe non giudicaſſi

Plinio Se eſſer troppo licentioſo ardimento congetturar ſopra il li

i" am centioſo, 8 ardito ſtile di Plinio Secondo, io non ſaprei pene

i" ſarmi per qual altra miglior ragione egli al capº del lib3
- dopo hauer deſcritto il marittimo lido il qual dallabocca -

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, che è di quà

di quel fiume, 8 più in là di Fondi alla città ſudetta:che per

farci paleſe la intiera lunghezza di queſta amena riuiera per

laquale così piaceuolméte i Romani ſolea nauigido ſollaz

zarſi per più giorni le ſue parole si queſte.Surrenti ci Pro

montorio Minerua,Sirenum quondam ſede. Nauigatio à Circeis.

duodeottoginta mil. paſſuum patet. Non poſſo nondimeno la

ſciar diauuertire, ch'egli nel deſcriuerci queſta diſtanza ſi

ſeruì della voce.nauigatio.della qual non veggio eſſerſi altra

volta ſeruito nel reſto della medeſima ſua deſcrittione del

s.paolino l'intiero Italico lidone forſe ſi ſenialtrone. Ma fermamen
Nii- te non parlò in altra guiſa S.Paolino; Veſcouo di Nola, il

inſtrato. quale par che deſcriſſe la Campania dal fiume Sarno, ſuo

- famoſo,8 certo confine final fiume Vfente, il qual traſcor

realquanto ſopra Fondi appreſſo Terracina;mentre nel Na

tale 3.di S.Felice nel racconto depopoli,che ſoleano andar

con molta frequenza in Nola alla ſolenne rimembranza di

quel Santo, così vma per vina deſcriſſe le loro regioni, -

a -

-

-

-
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a

a i Lucani cocent populi:goit Appula pubasi, ci E !

» Et Calabri,gº tunii,quasalluiteſtus vterquè:

n 2ui leua, qui deatra Latium circumſomat vnda, -

Et quà bis ternas Campania lata per vrbes,

Cei propriis gaudet feſti:quos manibus amplis

» . Diues habet Capua, quos pulchra Neapolis,cº quasi

by - gaurus"º i fiori,

, il Vfenten, Sarnumque bibunt. -

º

i I l ii - . 1 - i

& il reſto, che qui a noi non appartiene.Ma,come ho detto,

parmi,ch'egli ancora habbia ragionato a quel modo popo

lare il quale per più lunghi anni fin all'età ſua douea eſſer

diuenuto del tutto comune,quando lo ſteſſo nome di Cani

pania,8 il ſuo confine era ſtato ancor diſteſo verſo il lato

oppoſto final Silaro,delche hauerò poi a ragionare; fiche»

non atteſe queſto autore la Campania de'ſuoi tempi, ſtrin-S.Paolino

gendola frà l'Vfente,8 il Sarnoumà quella del ſudetto anti- Nolano

coabuſo:nè sò quanto bene. notato:

ºnº ben quelche i legge negli Atti degli Apoſtoli: de e, una

ſcritti da S.Luca, al fine, far maggior argomento, che la ".

Campania in alcun tempo antecedente all'età di Auguſto, campania,

il qualla diſteſe,come dimoſtrerò di qui a poco,final Teue- prima dellº

re,e à Roma peruenne piùche pervn modo di dire in Gae- º di Aº:
ta, & ancora più oltre finoa Terracina,ò in quel contorno. ſii" di

Percioche vi ſi racconta il reſto del viaggio di S. Paolo di#
Oriente in Roma,deſcritto, ſecondo ha la volgata verſion racina.

latina in queſto modo. Inde circumlegentes deuenimus Rhe

gium: & poſt vnum diem,fiante Auſtro, ſecunda die venimus

Puteolossvbi inuentisfratribus,rogati ſumus, manere apàdeos ,

dics ſeptem:& ſicvenimus Romam. Et indecàm audiſſent fra , º,

tres,occurrerunt nobis vſiu èad Api Forum,ac Tres Tabernas. -- .

.2uos oùm vidiſet Paulus,gratias agens Deo, accepitfiduciam e

Cum autem veniſſemus Roman, permiſſium eſt Paulo permane

reſibimet chm cuſtodiente ſe milite.Fin quà S.Luca, ſcrittore »

inſieme,8 compagno di quel viaggio Hormanifeſta coſa è,

che il Santo Apoſtolo,gionto per mare di Regio in Pozzuo

li peruenne in Roma con terreſtre cammino : eſſendogli

vſciti incontro molti ſuoi amici fin al Foro Appio, é ali: a

Trè Tauerne:luoghi ambidue nella Via Appia l'Vno lonta

no di Roma, come notò nel ſuo Itinerario Antonino, mi
VI. E 2 glia
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glia cinquantuno º l'altro trentatrè & Terracina era più

di quà del Foro Appio per lo ſpatio di deciotto miglia, di

per altre ſedici Fondi;& per altre tredici Formia, è diremo

Mola & finalmente per altre noue Minturno , sti la bocca

del fiume Liri:anch'eſſi luoghi nella ſudetta via per gli qua

lià S.Paolo paſſar conuenne, ma il ſacro Euangeliſta, per

non hauerhauutaoccaſione di mentouargli, gli tacque i

nè di ciò è frà ſuoi ſpoſitori contraſto alcuno. Son ben di

qualche diſparere nella interpretatione di quelle parole &

ſic venimus Romam.le quali ſon chioſate dal Gaetano con

queſte altre. Ad portum Romanum. & dal Lirano con le ſe

guenti propè Romam:ch'è ſeguito dal Lorino, il qual crede,

che nara nnino lir: id eſt per anticipationeſie diftum. Etfermar

mente lavoce. Romam. ripetita due volte non dinota nell'

sri vno,& nell'altro luogo egualmente la città di Roma , alla

- - - qual ſi peruenua traſcorſo il Foro Appio,è le Trè Tauerne.

Il Lºriºl ſiche nè il Lorino col ſuo figurato modo: niente acconcio al
iºo, preſente biſognosº molto meno il Lirano, non che il Gae

si, tano ci han batteuolmente il dire di S.Luca dichiarato. Hor

e ſe noi interpretaremo,hauer quel Santo ſcrittore la prima

a volta parlato del territorio Romano,come ſappiamo, che »

S.Luca ne- ſotto il nome di queſta, o di quella città ſuol farſi del terri

gli Atti torij loro:& ho vn tal coſtume notato altra volta nel lib. 2.

i". dell'Hiſtoria de I rencipi Longobardi: rimarrà il racconto

tratº di quel viaggio per queſta parte ſpiegato aſſai bene;& parrà

douerſi dire, che la Campania in alcun tempo prima per

uenne final Romano territorio, il qualgiungeua di qua del

rua di vero Foro Appio verſo Terracina.Mà da queſta ſpoſitione di quel

fà in quei ſacro teſto invero piu di ognialtra accòcia,può raccoglierſi,

tratto il La- s'io non erro,ſol queſto che il Santo Euangeliſta dimoſtrò

º nuotº, il confine del territorio Romano al modo aſſai antico; qui

do il Latio dalla bocca del fiume Teuere non peruenina ol

tre del Monte Circeo ch'e di la di Terracina: poſſedendoſi

intanto il paeſe di qua fin al Liri, 8 a Sinueſſa dà Volſci, 8.

dagli Auſoni, il quai poiche fù conquiſtato da Romani, ot

tenne il nome di Latio nuouo,ilche è aſſai noto , & di qui

à poco ne recherò gli autori. Adunque il dire di S.Luca al

noſtro propoſito nonappartiene;& ſe nè Silio, ne Floro, nè

Tacito,nè S.Paolino allargarono la Campania di là " Si

- - IlllCi
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nueſſano Promontorio più che nel ſentimento popolare ,:

nemeno allargolla quel ſanto ſcrittore, che non mentonò il .

“ſuo nome è pattoveruno. - - - - - - - - -- - -

VII. Auguſto Imp.congiunſe la famoſa cam

- pania, il Latio vecchio, d il nuouo, i Pi- :

centini, di parte del Sannio in

vna regione. -.

º Fàbé ſua nuoua deſcrittione quella,che ne fece Auguſto, Auguſtº dei

quando diſtinſe l'Italia in vindeciregioni;nella prima delle ,f".

quali congiunſe inſieme l'intiero paeſe, che giace frà'l Te-i;"

tiere,8 il Silaro, altre volte mentouato già comun termine , gioni, ripoſe

della Lucania,8 dell'antichiſſima Campania, dimoſtrata , la Cºpenia

davn ſolo strabone: & di più vi aggiunſe parte del Sannio, neºPrº

comepiù gli piacque. Di queſto racconto è ancor vnico; º

màgrauiſſimo autore Plinio Secondo, il quale nel cap.5.

dellib.3.dopo hauer ragionato aſſai ſtrettamente della ma

rittima riuiera,diſteſa dal ſudetto Teuere al Promontorio -

di Minerua,ſoggiunſe che regio ea a Tiberi prima Italia ſer

natur ex deſcriptione Auguſti, la cui deſcrittione hauea già

detto di volerſeguitare nel ragionamento,ch'eraper far del- º

l'Italia intiera, ſcriuendo in queſto modo. Nunc ambitum

eius,vrbeſquè enumerabimus. Qua in re prefari neceſſarium

eſt,auttorem nos Diuum Auguſtum ſecuturos, deſcriptionemquè, -

ab eofactam in regiones vmdecim.Ma come ho detto, peruen

ne queſta prima regione oltre quel Promontorio final Sila

ro,& abbracciò parte del Sannio;percioche egli poi nel rac
– º ſi - – - - - - - - - - - Nella quale

conto de ſuoi popoli mentoua gli Alifani, che furono San-"

niti & appreſſo al Silaro ſeguir diſſe la terza regione: eſſen- tr.cc è par.

do ſtati attribuiti alla ſeconda,come afferma nel cap. 1 1. del te del Sinio,

ſudetto lib.3.con gl'Hirpini:città de quali fu Caudio,doue

hoggi e Arpaia: la Calauria, inteſa al modo antico,la Pu

glia & i Salentini: A Sarno,diſſe,ad Silarum amnem triginta

millia paſſuum ager Picentinus fuit, Tuſcorum templo Iunomis

Argiue ſub Iaſone condito,inſignis. Intùs opidum Salerni, Pi

centia.A Silaro regio tertia, & ager Lucanus, Brutiuſuè inci

pit. L'altre ſue parole in cui deſcriſſe la ſeconda regione,ſi

recheranno alquanto appreſſo. Per queſto modos"-
- ll
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Auguſto dinuouo ricongiunſe quella Campania antica di

I Picentini, Strabone,che poi era ſtata chiamata Picentini all'altra di

i.ſiº cui tuttauia era aſſai celebre il nomehauendoui di più ag

”“” giunto il paeſe che di là di Sinueſſa giungeua fin al Teuere,

i qual tratto diceuaſi Latio:mà diſtingueuaſi in due,cioè nel

vecchio,8 nel nuouo. Latium antiquum, diſſe il medeſimo

Plinio , a Tiberi Cicceiosſeruatum eſt M.paſſ L. longitudine.

Nomen modò Latti proceſſitad Lirim amnem. Et poi. Opidum

Sinueſſa extremumin adietto Latio. Et per laſciar ogni altro,

- non diuerſamente di ciò anche ſcriſſe il ſudetto Strabone »

º nellib.5 appreſſo il ſuo interprete in queſto modo. Nume

- s , quidem ora omnis ab Oſtia ad Sinueſſam vſquè appellatur

s Latium: antea verò non vltrà Circeium montem id protende
i batur. - . - - ,

La prima o Ma ſe il nome di Latio,ſcriuendo Strabone à tempo di

regione di Tiberio,tuttauia perſeueraua;& dopò la ſua età quello di Ca

Auguſto non pania fu per vin abuſo, come io dicena, diſteſo dà Silio, dà

º" º Floro,º da Tacito oltre Sinueſſa fin al ſeno Formiano,certa

i" méte Auguſto ordinado la ſua prima regionenò le impoſe
- nè l'vno,nè l'altro nome; ilche in quanto al nome di Cam

siche queſto pania è tantopiù certo quanto egli ſi legge vſato nel modo

di Capania di primadà Seneca nel lib. 6. delle Queſtioni Naturali, dà

reſº nel ſuº Plinio Cecilio nell'epiſt 4 & nella 1o del lib,6. & frequente

ſiº" mente dal ſudetto Tacito,i quali viſſer tutti dopo Auguſto,

4,in ma diTacitº ſia bene anche peraltro recari luoghi in per
pi,i vnº Cosi nel lib,3 degli Annali diſſe di Tiberio, ch'eſſendo
illuſtrato di Roma vſcito,ſuaſi firmandº valetudini,in Campaniam con

ceſſit.Et nel lib,4 dopo hauer raccontato il ritiramento del

medeſimo Tiberio,º di Seiano nell'Iſola di Capri,ſoggiun

ſe,che i Romani Senatori crebris precibus effiagitabant, vi

i ſendi ſui copiam facerentinon illi tamen in Vrbem, aut propin

qua Vrbi digreſſi ſunt ſatis viſum,omittere inſulam, º in pro

aimo Campania aſpici. Nel lib, 15.ancora manifeſtamente ,

diſtinſe il ſeno Formiano,S il ſuo porto dalla Campania ,

in quelle parole . Sed certum ad diem in Campaniam redire

elaſſem Nero iuſſerat,non ea ceptis maris eaſibus. Ergò guber

natores, quamuis ſauiente pelago,a Formis nouere, & graui

Africo,dàm Promontorium Miſi ai ſuperare contendunt, Cuma

giis littoribus impaifi,triremium pleraſquè, & minora nauigia

paf



E I S C o R S 9 r. 39

a

º

fºſim amiſerunt.Et appreſſo nello ſteſſo libro non attenden

dola nuoua deſcrittione di Auguſto, ma l'antica, diſſe di

Seneca che ex Campania remeauerat, quartumquè apùd lapi

dem ſuburbano ſubſtiterat. Come anche parlò nel lib.16.di

cendo Vaſtata Campania turbine ventorum, qui villas,arbuſta,

frugesspaſim dſiect, pertulita, violentiam advicina Vrbi. Et

di nuouo,ſcriuendo poi di Nerone, che Campaniampetiue

rat,6 Cumas vſquè progreſſurus, Petronius illic attinebatur.

Anche nel lib.3. dell'Hiſtorie chiamò ben trèvolte queſti

luoghi col nome di Campania nel traſcorſo di non molte ,

parole, mentre racconta che l'armata di mare, la qual di

moraua nel porto di Miſeno,8 alcuni Municipii & Colonie

del medeſimo tratto,fauorendo le parti di Veſpaſiano,s'eran

ribellate à Vitellio,il qualvi mandò Lucio Vitellio ſuo fra

tello. L.Vitellium fratrem, diſſe,cum ſex cohortibus, ci quin

gentis equitibus ingruenti per Campaniam bello oppoſuit. Et

appreſſo. Ereptus Samnis, Pelignuſquè,cº Marſi, emulatione,

quòd Campania preueniſſet.Et la terza volta. Idm Miſenatem

claſſem,6 pulcherrimam Campania oram deſciuiſſe; nec plus è

toto terrarum orbe reliqitum Vitellio, quam quod inter Tarra

cinam, Narniamºuc iaceat. Di più ſeguitando a raccontare,

che non omiſere per eos dies Primus, ac Varus crebris nuntiis

ſalutem,6 pecuniam & ſecreta Campanie offerre Vitellio; ſe

poſitis armis,ſequè,ac liberos ſuos Veſpaſiano permiſſet. & che

all'incontro i ſuoi amici l'ammoniuano, nunc pecuniam, 3

familiam,cº beatos Campania ſinus promitti:ſed vbi Imperium

Veſpaſianusinuaſerit; non ipſi, non amicis eius, non deniquè

exercitibus ſecuritatem, miſi extincto emulatu,redituram: di

moſtra manifeſtamente, ch'egli per Campanianon inteſe »

più larga regione di queſta di quà del Liri, 8 del Promon- A

torio di Sinueſſa tutta amena & tutta dilettoſa;quantunque ſia di

non ſarebbe gran fatto che al modo di Silio , & di Floro,8 T

al ſuo ancora ; & ſecondo quel già nato abuſo, dichiarato

à dietro,l'haueſſe anche dilatata alquanto più oltre;onde in

vn tal ſentimento haueſſe detto, che appreſaſi la Campania

à Veſpaſiano,nec plus è terrarum orhe reliquum Vitellio, quàm

quòd inter Tarracimam, Narniamouèiaceat : quaſi ella fin è

Terracina foſſe peruenuta.Mà finalmente nel medeſimo lib.

3.& nel ſeguente lib.4.non vsò queſto nomedistan"
PII, - -

mbiaua

acite,

- -

-- -



46 2 r S C 6 R S o f.

dà quelche cotante volte fatto hauea : dicendo nel primº

luogo,che Lucio Vitellio dopo hauer riacquiſtata Terraci

na, lauream proſpera geſte rei ad fratrem miſit , percontatus,

ſtatim regredi ſè,an perdomande Campania inſiſtere iuberet- &

nel ſecondo raccontando che ottenuta Roma da capitani

di Veſpaſiano,8 vcciſi l'Vno,& l'altro Vitellio, il falem diebus

Lucilius Baſus cum expedito equite ad componendam Cam

paniam mittitur : diſcordibus municipiorum animis , maº

gis inter ſemet , quam contumacia aduersùs Principem,

intendendo egli delle diſcordie nate frà i Pozzuolani , & i

Capuani: quelli ſeguaci di Veſpaſiano: queſti di Vitellio,

Tacito no- delche hauea ragionato nel libro antecedente;mà qui è non
tato, ne ritenne memoria,ò troppo ſtudioſo di breuità: o pure ce

lar volendo in gratia de'Capuani il lor fallo , non ci eſpo

ſe intieramente i progreſſi di quella ciuil conteſa; hauendo

appreſſo poi notato che legio tertia hyemandi cauſa Capua

locatur,o domus illuſtres afflitta : ilche è troppo manifeſto,

che fù per caſtigo della lor contumacia paſſata. Ma ſe della

Cápania egli parlò ſempre a queſto modo,qualcoſa penſar

deueremo di quelche introduſſe a dirſi da alcuni Romani,

Senatori, i quali nellib.13 degli Annali lamentauanſi, ch'era

troppo leggiero il caſtigo de liberti, ingrati a loro padroni,

& eran queſte le loro parole? Quid enim aliud laſo patrono

conceſſum,quàm vt viceſimum vltrà lapidem in oram Campa

mie libertum releget? Certamente la Campania, da lui tante

volte dimoſtrata, era lontana di Roma per molto maggio

re ſpatio , che non ſono venti miglia. Sarà adunque vera

la correttione,che di queſto luogo odoraua il Lipſio, & più

fermamente ne pensò il Salmaſio, a quali legger piaceua,

Tacito i centeſimum vltrà lapidem per lo qual modo hauerebbe Taci

emendato, to con numero rotondo dimoſtrata la propriſſima Cam

i pania di quà del Liri, 8 di Minturno;fin alla qual città An

Et reſto an-tonino nel ſuo Itinerario conta di Roma cento, 8 ſettemi

che il nome glia. Nè a queſta emendatione potrebbe contradire il Sir

dei Latio nel mondo, il qual hebbe gran corraſto col ſudetto Salmaſio in
ſuo primo - - - - - a - -

vſo. torno le regioni,& le chieſe gia appellate Suburbicarie sha

uendo egli ancora creduto nel Propenptico al cap. 9. del

lib. 1. che la prima regione, iſtituita da Auguſto (vſerò le

ſue ſteſſe parole) tiene quidem nec Lati,nec Campania nomen

. - A - tti

S.

-
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sulitpoſted verò cim Italia in prouincias ſub Coſtantino diſtri-,

luta eſt,tota in Campania nomen conceſſit, 3 a Campani e re

dore adminiſtrata eſt. Siche Tacito non potè dar queſto no

me à luoghi lontani di Roma ſol per venti miglia, i quali

cranmanifeſtamente del Latio, il cui nome tuttauia perſe

ueraua:& in queſto il mio dal ſuo dire non è diſcorde.

Così poteſſi ancor ſeco accordarmi in quelche ſog- ti assa ai

giunge che il vocabolo di Campania non prima dell'età di campani ,

Coſtantino ſi foſſe ſparſo per l'altre vicine regioni, percio- dilatoſi fuo

che il ſudetto Antonino l'attribuì ben due volte à luoghi aſ- r ºſº

ſai lontani dà ſuoi antichi confini,quando deſcriſſe la via ,i""-

che di Milano conduceua per lo Piceno,8 per la Campania ſi

alla Colonna, nell'eſtrema punta d'Italia , appreſſo Regio, Mag.

della qualvia ragionerò alquanto più diſtintamente di qui

à poco. Et Trebellio Pollione nella Vita di Tetrico Tiranno Il Simonda

nòpar,che men largamente preſo haueſſe queſto medeſimoº

nome in quelle parole , attentamente per altro dallo ſteſſo

Sirmondo nel cap.2. del lib.1. dell'Aduentoria eſaminate ,

dicendo dell'Imp.Aureliano, il quale,vinto il ſudetto Tetri

conhauea trionfato, che pudore tamen victus, vir nimiùm

ſeuerus,eum,quem triumphauerat , Correforem totius Italie

fecit;td eſt Campania,Samnii, Lucanie, Bruttorum, Apuliae, Ca

labria, Etruria,atguè Vmbria, Piceni, Flaminia,ommiſquèan

nonaria regionis, il qual fatto cade molti anni innanzi dell'

età di Coſtantino, prima della quale ancor viſſe Trebellio, - - - -

che ſcriſſe la Vita di Claudio, dedicandola al padre di eſſo

Coſtantino,come ha vltimaméte notato GiouanniVoſſio al

cap.6.del lib.2.degli Hiſtorici Latini.Laonde la dilatatione

di queſto nome deueraſſi attribuire,come feceſi dal ſudetto

Salmaſio,ad Hadriano, il qual di nuouo deſcriſſe l'Italia do

poAuguſto;& ſe pur ſi voglia, che Trebellio habbia parlato

de'tempi di Coſtantino delche peraltro non préderei a con

traſtare già Antonino n'hà di queſta ambiguitàliberati.

Auguſto adunque(come finalmente per la ſmiſurata am- pas rusſe

piezza della Romana Monarchia far conuenne) raccoglien- prima regia.

doin vna molte, 8 varie, nè perciò molto ampie regioni, ne dirſi i

nulla mutò de'loro primi nomi; nè propriamente la Cam-"

pania in nuouo" deſcriſſe:quantunque ſarò io,forſe,i"i.

coſtretto prendermi alle volte queſta licenza, di chiamarla coſine.
VII. F que
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queſta ſua prima regione col nome di Campania di Auguſtoi

per diſtinguerla dalle antecedenti, 8 dalle altre, che furon i

Gieuiano poi.Et della medeſima licenza crederei, che ſi foſſe ſeruito

i", Giouiano Pontano,quando nel lib.6.della Guerra Napole

più modi, tana diſſe, che vetus Campania per Auguſti tempora ab Me

ridie mari Tyrrheno,ab Occaſu Tiberi, Sarno fiumine ab Ortu,

. . Samnitium montibus ab Septemtrione claudebatur: s'egli con

- giuntamente non ſi foſſe con manifeſto error perſuaſo,che »

la ſteſſa Campania fu chiuſa dal fiume Sarno; non hauendo

- perauuentura alquanto più attentamente oſſeruato nel ſu

detto libro3.di Plinio quella intiera Italica deſcrittione s»

- . . nè in qual regione furon collocati i Picentini. Potrei ancor

accuſarlo, che men bene la chiamò. Campania vecchia. è

ver antica, ſe non miaccorgeſſi, che volle, cosìdicendo, di

ſtinguerla dà quella più nuoua, la qual già fu il Latio, &

hoggi comunemente ſi appella Campagna di Roma; nel qual

- modo anche alquanto prima era ſtata cognominata dà

", ri- Biondo al lib.7. della Deca3 delle ſue Hiſtorie, 8 ſimil

, “ mente è ſtata poi detta da alcuni altri che il ſeguirono: eſ

- ſendoſi coſtoro perſuaſi,che per hauerAuguſto dato il no

me di Campaniaalla ſua prima regione, egli ſia quiui rima

ſo: il qual non hebbe origine per queſta maniera : nè così

- alta,come deuerò nel ſuofuogo dichiarare. Ne più accor.

"º tamente di coſtoro parlo Aleſſandro di Aleſſandro,hauendo
i Aleſſan- - ºa E –– - - - - -

dio, detto nel cap.17 del lib.1 de'Giorni Geniali, che Scaptia in

- agro Campano fuit.la qual città,nel Latio collocata , fù ben

nella prima regione di Auguſto; la qual ſe pur ſi conceda ,

che fu 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 ſuo ingan

no aſſai congiunto, ma di moltidoppi maggiore, quello di

Giulio Ce- Giulio Ceſare Capaccio, il quale nel cap.1 del lib.1. della

fare Capac- ſua Latina Hiſtoria Napoletana hauendo preſo a ragiona

º notato re della famoſa Campania, rinchiuſa frà i due Promonto

rij,mentouati più volte,ci deſcriſſe per ſue città, ſenza veru

na riſerba, quelle,che Plinio Secondo numerate hauea nella

prima regione:nè le recò tutte,ma ſol quelle, i cui nomi, ſe

- . condo l'ordine del medeſimo Plinio, cominciauano dalla s

- lettera.A molte delle quali eran del Latio, & nulla a noiap

- par
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parteneuano. In tutti queſti vari modi adunque i ſudetti

valoroſi letterati, i cui nomi ſon frà noiin gran conto, ſi

veggono hauer alquanto men bene appreſa la deſcrittione a

diAuguſto, delchehò ſtimato vtil conſeglio ammonir i

Lettori,accioche la lor molta autorità tutta aia non faccia a

molto pregiuditio al vero, del quale, ſe tralaſciato ogn'altra

riſpetto humano,non ſiamo bramoſia che prender fatica e

di ammaſſar nuoui libri, 8 laſciar poi diauuertir manife

ſtamente il mondo di alcun ſuo più, o meno antico erro

re?A queſto parmi,che attenderſiben conuenga;mà vſandor

ui nonminor modeſtia,che diligenza, onde# dagli appaſ

ſionati non ſe n'habbia lode,non ſe n'acquiſti giuſta ripren

ſione,ilche ſia detto per mia honeſta ſcuſa per tutte quelle a

volte nelle quali autierrà, che io ſcuopra i miei ſentimenti,

contrarijalle opinioni già ſoſtenute,8 diuolgate dà alcuni

miei ſingolari amici dà me nel reſto riueriti, quanto ſi con

niene aior valore:frà quali hebbi,mentre egli viſſe, Anto- Antonio.
nio Caracciolo, chiariſſimo lume dellareligione de'Chie- Caracciolo

rici Regolari detti Teatini, di cui quì mi conuien notare ,

che nondouea nella Settione 5 del Cap.2. de'Sacri Monu

menti di Napoli: ſe pure non debba ciò attribuirſi à Fran-,

ceſco Boluito della medeſima religione, egualmente ami

co,& valoroſo huomo, il qualediuolgò quel libro dopo la s

ſua morte non donea,dico affermarcontro quelche hauea

negato nelle Note ſopra gli Atti della Vita del B.Antonino,

detto Sorrentino,al Num.4 che Caſinofù città della più fa

moſa Campania eſſendo ella già ſtata compreſa nel Latio

nuouo;& dopo lungo tempº in altra più ampia Campania

-di altra più nuoua deſcrittione, di cui hora prenderò a ra:

notato in-e

più modi i

- , º

- e iº

è r , e

º . . .

gionare - º si º ti º i “ ,
i C. º i º -- i 2

VIII, campania di Hadriano impiabbrae
- i cia i due Lati), i Picentini,& o 7

i , gl'Hirpini. si
- - - - -

. . . . . . . . .

Dintouo dopo Auguſto deſcriſſe l'Italia l'Imp. Hadria

no il qualla riſtrinſe in minor numero di regioni, all'hor

i che quatuor Conſulares, come ſcriſſe Spartiano nella ſua

vita per omnem Italiamarea- ; vide quali affer
- - 2, ImO

- tv a

L'Imp. Ha

driano com

- mettendo il

º e i gouerno del

l'Italia a

Coſolari, ſe

cddo vn'an

rico,eº diſ

meſſo vſo.
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mò Giulio Capitalino,che fù Antonino Pio, di cui diſſe che

ab Adriano intèr quatuor Conſulares, quibus Italia committe

batur,elettus eſt: ad eam partem Italia regendam in qua pluri

mum poſſidebat;vt Adrianus viri talis & honori conſuleret,dº

quieti. Della medeſima ſua nuoua deſcrittione parlò Appia

no Aleſſandrino nel lib.1.delle guerre Ciuili, doue ci eſpo

ſe,che queſto coſtume di commetterſi il gouerno d'Italia e

à varij Giudici, introdotto dà Hadriano nel cui tempo egli

ſcriſſe,era già ſtato altra volta vſato più anticamente fin dal

tempo della guerra Italica, detta ancora Marſica,8 Sociale

Le ſue parole così vengon fatte latine dal ſuo interprete.Ap

paretenim,tunc quoque regiones Italia diſtributas fuiſſe Pro

conſulihns;quem morem imitatus Adrianus Imp. renouauitp

states aliquot,nò di duraturum poſt eius obitum.Mà di queſto

Appiano ſuo vaticinio fà falſo indouino; percioche non ceſsò ne'ſe

notato. guenti ſecoli quel coſtume, 8 per quella fol parte fu mutato»

- che delle Italiche regioni,ſecondo la lor varia conditione ,

altre poi ſi commiſero a Correttori, 8 altre a'Preſidi, che a

, furon nomi di Magiſtrati di dignità diſuguale.Horſe l'Ita

lia advguaglianza come dee crederſide ſuoi nuoui quattro
Giudici Conſolari, fù nuouamente diuiſa in altrettante re

gioni;alche non hò ancor veduto autor moderno, che non

shabbia acconſentito:dir contiene che in alcuna di eſſe ven

ne compreſa la prima regione di Auguſto, la qual neceſſa

riamente douette eſſer minore , quantunque egli vi hauea

raccolto qualche parte del Sannio, i due Latij,la Campania,

Aggiºſº ºa & i Picentini.Io adunque ſtimo,che Hadriano vi aggiunſe

ſ". gl'Hirpini, 8 forſe alcuna altra maggior partedel medeſi

iº mo congionto Sannio come il ſito, la conditione di que

Zagumo gli ſti luoghi non irragioneuolmente perſuade. Erano ſtati

Hirpini, gl'Hirpini attribuiti dà Auguſto alla ſeconda regione, ilche

hò auuertito a dietro;ne quali computauanfi, al dire di Pli

- - - nioSecondo, oltre Beneuento,vnica, 8 ſola colonia frà le

º ſue città, gli Ecolani,gli Aquiloni gli Abellineſi, 8 altri le

ſue parole ſon queſte. Intùs in ſecunda regione Hirpinorum

colonia vna Beneuentum: auſpicatiis mutato nomine qua quon

Il Cluuerio dam appellata Maleuentum (il Cluerio vorrebbe legger.

rifiutato. nune Beneuentum nonricordandoſi dell'ordine, che ſeguir ſi

e s .hauca propoſtol'autore)Auſeculanii(qui bendee riporſi,co

- - - MAC 9

-

-
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me egli crede.AEculani delche ragioneròi"
linates,& cioche ſegue.Mà di queſti Hirpini ſi ha ferma opi

nione che furono congiunti alla Puglia, alla quale non mi Gh'eran ren

ſarà difficildimoſtrare, che la Campania peruenne dopo ºttº
l'età di Hadriano;& chei" furono fºgº.

le loro città fin dà quel tempo attribuite Siche ſarà pur ve

ro,che dal medeſimo Imperadore nella ſua nuoua deſcrit

tione dell'Italia fa la prima regione di Auguſto accreſciuta grattura,

nel ſudetto modo,hauendo ella anche acquiſtato largamen-,

te il nome di Campania come à dietroho accennato.Et per campania ,

conto del nome,io ciò non affermo, perſuaſone dà quelche fà cocedure

notò il ſudetto Giulio Capitolino nella medeſima Vita di ººº:

Antonino Pio il qual di lui diſſe che eſſendo aſceſo al Im-",
perio nullas expeditiones obiitiniſi quèd ad agros fuos profectus a parte a

eſi ad Campaniam.Perciocheben hebbe Antonino i ſuoi cam- parte verrà

pi invna delle quattro Italiche nuoue regioni, commeſſagli dimºſtratº

dà Hadriano:mà chi ne farebbe ſicuri, che ancor queſto au

tore non haueſſe vſato queſto vocabolo, come ſi è veduto,

ch'altri hauean fatto nel ſuo più antico ſignificato ? Adun

que ne conuerra ſeruirei di tali argomenti, in cui non poſſa

cadere si fatta ambiguità ce quali il reſto dicio che ſi é pro
poſto,rimanga congiuntamente dichiarato. A ..

Etin prima che Hadriano alla ſua Campania haueſſe ag- Il cammino

giunti gl'Hirpini,ci è buon teſtimoniò il ſudetto ſuo ſucceſº da Milano

ſore Antonino, il quale nel ſuo itinerario deſcrivendo il"
viaggio luogo per luogo che faceuaſi pervſarle ſue ſteſſe pa- iſf",

role a Mediolano per Piceni,gº Campania ad Columnà cioè di campani ,

Milano per lo ſiniſtro lato d'Italia,nò toccadò Roma,fin al- -

la Colonna nel Faro appreſſo Regio, vi mentoua ſucceſſi

uamente queſte città,8 queſti luoghi nel ſeguente modo.

Iter quod a Mediolano per Picenum,6 Campaniam adColum

nam,id eſt traiettum Sicilia,ducit. M. P. DCCCCLVI ſic.

A Mediolano. - i i

Laude ciuitas.M.P. XVI. . . . . . .

Placentiacium (dica Placentia càuitas.) M.P, rx IIII.

Fidentiola.Vicus M.P.XXIIII. A Vi..º M., tu ,

Parma ciuitas.M.PXVI , e º, st Abi,

Regiociuitas.M.P.XVIII. A I. ..º si o ,

Mutina ciuitas. M.P. XVII. . . . . . .

3, VIII. - Bio
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Bononia ciuitas.M.P.XXV.,

foro Corneli ciuitas.M.P.XXIIII. . .

- - - Fauentia ciuitas.M. P.2%. - - - i - º

- Ceſena ciuitas. M.P.XXIIII. . . . . -

O Ariminum ciuitas. M.P-XX - ,

Piſauro ciuitas.M.P.XXIIII . . . .

- Senogallia ciuitas.M.P.AXIII- i o o ti s -

e mitra Anconam millia plus minus quattor KMVſ.

a Potentia ciuitas.M.PAVI-il, e

- , i - Caſtello Firmano.M.P.XX . i

- Troento ciuitas. M.P.XXVI- ,

1 i

. Caſtro Nouo M, P. XII. ... . . . o

- Aterno ciuitas M P.AAIIII- º - , , ,

ner promium (il diritto nome è Interbromium) vici

a M.P-XXVi oi . ,

- e - Sulmone ciuitas.M.P,XXVIIII- o 3 i 3 st : i

- - Aufidena ciuitas.M.P, XXIIII: º i

Sernicium(vuol dire AEſernia)MP-XXVIII e

Bononia ciuitas(dee ſcriuerſi. Bonianum)M.P. Kº IIſe ,

Super Tamari fiuuium M º VI . . . . e o

- - Ad Equum Tuticum M Pº in iting ,

Ad Matrem Magnam M.P. KVI tro a e sºtti i

e sssº a - in Honoratianum M PAX. ai -

se i Venuſium ciuitas M. P. KXVIII - i i

º opino M PAV. . . . . . . . .. - .........

- Aafiuuium Bradan(queſto è il Bradano) M.P-XXVIIII.

, i Potentia.M.P.XXIIII. i

- - Acidios. M.P.XXIIII, ce o ti o q o A.

- Grumento, M.P.MXVII II. o i ) :

Semuncla M.B,XXVII riotip . . e si

- Nerulo.M.P.XVI. . . . . . s as to .

Summurano.M.P.XVI. i il ? , i

Capraſis.M.PAXI. - - ess e v) ºs.

conſentia.M.P.XXVIII. i. . º - -

Adfiuuium Sabhatum M.P.2 VIII, s

Ad Turres.M.P.XVIII, i

Ad fiuuium Angitulam.M.P.XIII, a i

Nicotera.M.P.XXV. i y º lº

Ad Mallias M.P XXIIII: º i “. . . . . º ,

- - - - - . A Ad

-
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Ad Columnam.Mi.P.XIIII. . . . . .

CosìAntonino Hor in queſto cammino,il qual,come è ma- -

nifeſto,ſi faceua per lo lato ſuperiore d'Italia, attrauerſando

ſi varie regioni di varijantichi nomi non ſi toccaua di mol

te miglia nè luogo ne città, compreſa in alcuna delle Cam- Dimoſtra ſi

panie deſcritte fin hora; ſiche dir biſogna, che al ſuo tempoſºſº

n'era già ſtata fatta altra nuoua deſcrittione onde ella diue-"

nuta moltopiù ampia inalcun de'ſudetti luoghi perueniua.,f:.

Il medeſimo autore non molto appreſſo al narrato viaggio dall'Imp. -
ne deſcriuevn altro,ch'è il ſeguente. Hadriano

Iter à Capua Equo Tutico M.P. LIII ſic : vbi Campania «

limitem habet. - - -

Caudis. M.P.XXI. : e -

Beneuento.M.P.XI. i -- - - º! :

Equo Tutico.M.P.XXI. - -

Se adunque nel luogo appellato. Equo Tutico, era all'horail º"ſe
limite dalla Câpania,lontano dà Caudio,città della ſecon i

regione di Auguſto, in cui erani cofini" tré- vien mani:

ta,& più miglia: ecco l'ampliatione del ſuo ſito, º del ſuo feſtata da

nome,ch'io diceuahauerne fatta Hadriano;& ecco il cammiºtri ºmisº

no che per alcuna ſua parte farſi da Milano alla Colonna neano ino i

dimoſtrò Antonino, il qual ſimilmente vi ripoſe EquoTuti iri

co,come ſi è veduto.Mà io benche ſappia poterſi di ciò ſta-rario illui i

re alla fede di lui ſolo, chiameronne anche in teſtimonio ſtrato,

l'Itinerario Hieroſolimitano in quella ſua parte, doue de

ſcriueſi il cammino dà Otranto in Roma per Brindiſi , di

cui laſcerò di notariluoghi,che non fan qui biſogno; & per --- -

quelche à noi appartiene,vi ſi legge in queſto modo.

Mutatio Botontones. º - - -

Ciuitas RubosMXI.

Mutatio ad guintumdecimum M XV e 4

Ciuitas Canuſio.M.XV.

Mutatio Vndecimum.MXI. i -

Ciuitas Serdonis. M.XV. e i

Ciuitas AEcas.M.XVIII. o

Mutatio Aquilonis.M.X.

Finis Apuliae, 3 Campania i

s Manſio ad Equum Magnum M.VIII.

- Mutatio Vico Fornonono. MixII, º - , -

VIII, Ci
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Ciuitas Beneuento.M.X. - AV A, e

Ciuitas,cº manſio Claudiis.(intende.caudio)MXII.

Mutatio Nouas M.VIIII. . . . . . . -

Ciuitas Capua.M.XII. - - - - - -

per la sua scorgeſi adunque per la deſcrittione di queſta altrº iº º

lesiºſº medeſimo accreſcimento della Campania, che confinanº

"" con la Puglia di là di EquoTutico, il qualfì per altro nº,
“" me appellato. Equo Magno: come ben notò il Cluueriº nel

il cluusrio cap.8 del lib.4 dell'Italia per lo medeſimo raffronto di quº

di più coſe ſti due Itinerarii,hauendo anche dimoſtrato, che in ſuolº

lodate. go ſia hoggi ſocceduta Ariano, benche recando egli le º

- ro parole, tralaſciò quelle, che dichiarauano,eſſer la Campº

"º"º nia tanto oltre peruenuta,forſe, per non inuilupparſi in ren

derne la ragione. Et qui non parmi douer tralaſciare, che lº

voce. Tuticus di altro linguaggio, che del Latino, nel qual

ella valea quelche. Magnus: fu perauuentura della lingua

Oſca, della qual parimente fu la voce. Media, che per telti

monianza di Feſto dinotò generalmente ogni magiſtratoi

ſiche di ambedue giunte inſieme ſi formò il vocabolo. Meº

dixtuticus;il qualfù il nome del ſommo Magiſtrato del Cai

Liuio, 8 puani come afferma Liuio nel lib.26 dicendo. Medirtuticº

Fanio illu- (così ſcriuo,& non già Mediaſtuticus.)qui ſummus magiſtratº

ſtrati apàd Campanos eſt,eo anno Seppius Leſius erat Et forſe pur di

alcuno cittadino Capuano, che il luogo del medeſimo Medi

ſtutico riteneua,inteſe Ennio in quel verſo recato dal ſuder

to Feſto, mentre del ſignificato della ſemplice voce.Medix. ci

ammoniſce con le ſeguenti parole.Medix apud Oſcos, nomen

magiſtratus eſt. Ennius -

22 Summus ibi capitur Medix,occiditur alter. .

&Liuio,& Ennio eſpoſero c5 latini nomi quelli,ch'erá Oſci.

Nè può negarſi, la ſteſſa lingua eſſerſi parlata anche in Pu

glia,doue(taccio,ch'Ennio Poeta,di patria Rudio, appreſſo

Taranto,ſi vantò,come afferma Gellio al cap.17, del lib.17.

di ſaperla parlare inſieme con la Greca, 8 con la Latina)

Gioſeffo Scaligero la riconoſce vſata in vna antica iſcrittio

ne,che reca negli Auuertimenti ſopra la Cronica di Euſebio

Biondo a cario9; Nè di più laſciar deuo,che troppo ſtranamente o

i, ri- Biondo Flauio nella ſua Italia Illuſtrata, mentre ragiona

fiutato. di Auellino,8 dopo lui altri ſuoi ſeguaci, ſi ſon perſuaſi che

e quel

-
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quellaogo,ò Tempio sù la via alla Colonna dimoſtrato di

Antonino col nome di Mater Magna:fù nel monte, comu

nemente appellato. Monte Vergine, in cui hora è la chieſa a

demonaci Guglielmiti , dedicata alla Vergine, madre di

il Dio:eſſendo egli per queſto modo vſcito di molte miglia ,

ira fuori di quel cammino, il qual faceuaſi per Boiano, per gli

º fonti del fiume Tamaro,8 perVenoſa:luoghi di là di Bene- , i

p: uento, della qual città èpiù in quà di non picciolo ſpatio o

quel monte.Le parole di Biondo ſon queſte. Superis(inten

o de di Auellino)eſt Mercuriale Caſtellum, º longè ſuprà Vir- - .

:: ginis Monaſterium,quod er Magna Matris Deum fano in glo

rioſe Virginis Maria, Dei genitricis, Eccleſiam Chriſtianis tem

a poribus eſt mutatum. Ndm Antoninus Pius in itinerario viam

: deſcribens a Beneuento (a Mediolano dir douea) ad Columnam,

ad Mercuriale primàm,poſt ad Magnam Matrem poſuit. Così

coſtui, citando Antonino in quelche egli non diſſe giamai,

&corrompendo il nome di Honoratiano in quello di Mercu

riale. & più ſconciamente contradicendo al medeſimo dà

i lui allegato autore, il quale,come ſi è veduto, poſe prima ..

Honoratiano.& poi. Mater Magna. E ſtata anche la ſua opi- - i

nione vltimamente ſeguita con molta fermezza da Antonio

a Caracciolonel ſuo libro mentonato a dietro de' Sacri Mo,".

2: numenti di Napoli alla Settione 14 del Cap.2o: tanto vale, rifiutato,

etiandio appreſſo i più dotti vn'inuecchiato errore. Hadria

no adunque per quella ſua deſcrittione produſſe la Campa

i nia fin'alla Puglia, 8 ſecondo habbiam veduto fin'ad Equo

e Tutico,ò dicaſi Equo Magno, il qual conſentiremo al Clu

nerio,che hora ſia Ariano. Et douette così larga Campania -

durar più ſecoli;percioche nel ſudetto modo ſe ne ragiona ,

dà autori di età molto più baſſa; onde ci ſi rende manifeſto,

per qual cagione Seruio, famoſo ſpoſitore di Virgilio, che

al parere di Fräceſco Iureto fu colui al qual Simmaco ſcriſ.

ſeia Epift.6 del lib.8;chioſando quelle parole del ſuo Poeta

nel lib.7 dell'Eneide. - - 1 -

» Eſt locus Italia in medio– - 1 - 1

per le quali ſi deſcriue il ſito della valle,ò ſia del lago, chia- tº gº,

mato.Anſanto.hebbe à dire. Hunci locum vmbilicum Italie"º".a

Coſmographi dicunt eſt autem in latere Campania, o Apulia, M,e

vbi Hirpini ſunt.Et di più hora intenderemo, a qual fine, Triutco.

VIII. G Por
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Sºrº: & Porfirione, antico & parimente noto Scoliaſte di Horatio,

i" chioſando quelli ſuoi verſi della Satira 5.del lib.1. -

9b –miſi nos vicina Triuici - ,

» Villa recepiſſet.

chiamò Triuico, ch'è città nel medeſimo tratto di Ariano,

opidum in fine Campania.

Beneuente Mà ſei luoghi degl'Hirpini fin alla Puglia &ad Ariano,

città cam aggiunti alla Campania,diuenner Campani; neceſſariamen

pana di que- te ancor comuenne queſto nome à Beneuento, che ne mede

lºº ſimiHirpini di qua di Ariano, è ſia Equo Tutico, come è
noto, & dimoſtra l'Itinerario Hieroſolimitano è collocata;

ſiche da quel tempo poi fu commeſſo il ſuo gouerno, & del

s reſto della medeſima regione intiera ad vn ſolo Conſolare.

vi, si s sciopreſi tuttocio vero a parte a parte in diuerſe memorie

Giro 8 delle coſe de'Beneuentani. Così il Beneuentano Santo Ve

ſottoſcrit- ſcouo,& Martire Gennaro,imperando Coſtantio, con altri

tiene divn ſanti martiri della più antica Campania furon da vn mede
altro " ſimo Giudice, o verPreſide Timoteo a morte condennati,

i" delche i Caracciolo nºi coſapeuole hebbe biſogno andarne

ſtrate ricercando altra cagione. Etvn'altro ſimilmente Beneuen

tano Veſcouo,appellato nello ſteſſo modo, eſſendoſi trouato

preſente al Concilio Sardicenſe, adunato negli anni di Criº

ſto 347.vi ſottoſcriſſe il ſuo nome in queſta maniera. Fanua

rius à Campania de Beneuento onde ſi conferma, ciocheno

taià dietro, che riordinando il Magno Coſtantino il gouer.

no dell'Imperio Romano non riſtrinſe queſta Campania di

Aufonio il Hadriano;alla qual tuttauia nel tépo poi di Auſonio la me

luſtrato deſima citta apparteneua, il qual chiamolla città Campa

na.trattando di coloro che mutato hauean ſeſſo,ne ſeguenti

verſi. tr . ,

» Nec ſatis antiquum,quòd Campana in Beneuento - :

» . Vnus epbeborum virgo repentè fuit i a

Non ſi auuide Stefano Bizanzio,ò ſia il ſuo Compendiato

re, che per le mutate deſcrittioni de'paeſivna ſteſſa Bene

uento appartenne in vari tempi a varie regioni: & divna ne

fe duediſtinguendo quella, che fù edificata dà Diomede,

dà quella che leggeua attribuita alla Campania: per Cam

pania hauendo inteſa la più antica,doue non fù giamaicitº

Stefano Bi

zanzio no

tato,

i tà di sì fatto nome. ti - ,

i Più
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Fù ancora cagione di altro piùgraue ſcambio la varietà, Giuliano,he

non ancor ben conoſciuta , di queſta regione à chiunque º fº

ha fin'hora ſcritto dell'hereſia di Pelagio, & de ſuoi ſeguaci,i;
-- : arº - - - apa

che han creduto Veſcono di Capua il Pelagiano veicolo ,i.
Giuliano, il qualdà Gennadio nel cap.45. del ſuo libro de Campania,

gli Scrittori Eccleſiaſtici come ne ſuoi migliori Codici, 8 della citta

nel ſuo Compendiatore HonorioAuguſtodonenſe, ſi legge,i" -

vien detto. Epiſcopus Campanus.Mà egli in vero fu Veſcouoi;di vna città , dà Tolomeo,8 dà Appiano appellata. AEcu- e

lanum. & nell'Itinerario di Antonino detta ben due volte -

Eclano la qual appartenne per comun ſentenza de'medeſimi

autori,3 di Plinio Secòdo ancora,a gl'Hirpini che poi diué

ner Campanile parole di Tolomeo nel lib.3. della Geogra

fia nella Tauola 6 di Europa in Latino ſon queſte. Hirpino

rum vrbes ſunt,Aquilonia,Abellinum,AEculanum, Fratuolum.

Quelle di Appiano nel lib. 1 delle Guerre ciuili,ſimilmente ,

reſe Latine,dicono così. Imperator Sulla in Hirpinis excrci

tum ducit,6 AEculanum.oppugnare capit- Le parole di Fli

nio nel cap.11.del lib.3.l'hò recate a dietro.In cambio delle

quali mi par dinon tacere che Minatio Magio, atauo del

noſtro Velleio Patercolo,dà lui nel lib.2 chiamato. Aſcula- Velleio pa

nenſis : forſe dee dirſi più dirittamente. AEculanenſis: tercolo cor

denominatoſi dà queſta città . Eculano ; poſciache egli retto. -

dalla regione degl'Hirpini vien detto hauer nella guerra

Italica aſſoldata vna legione intiera. Et di queſta città, col

traſcorſopoi deglianni appellata. Eclano, io ſtimo Veſcouo

quel Giuliano,dal nome della Prouincia chiamato. Capano,

delche mi è graue teſtimonio Proſpero Aquitanico, dal

quale nella Cronica nell'anno del coſolato di Teodoſio la 17.

volta,8 di Feſto,vien detto ne'ſuoi teſti più ſinceri. Epiſto

pus Eclanenſis &. Heclanenſis: quantunque altri ſuoi teſti

corrottamente hanno.Athelanenſis,& altri.Atellanenſis. dalla

qual falſa lettione perſuaſo il Cardinal , 8 noſtro Arciue- Robert

ſcouo Roberto Bellarmino,diſponendo con qualche accre- ,ino

ſcimento il catalogo de' ſuoi predeceſſori nella noſtra Ca- rifiutato,

puana Chieſa cominciato a raccoglierſi dà Camillo Pelle- -

ino fratello del mio auolo, pensò, che Capuano inſieme,

& Atellano potè egli eſſer detto;percioche ſcouertaſi la ſua

hereſia,fuggì di Capua,S ſi ricouerò nella vicina Atella,do.

VIII. G 2 lle 9
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Michel

Monaco ri

fiutato.

Filippo
Cluuerio

lodato.

- iº

alterigia quella metaforica ſentenza ei

Michel

Monaco lo

dato.

ue fece lunga dimora , alla qual congettura acconſentì il

noſtro Michel Monaco,che la diuolgò nella Terza parte del

ſuo Capuano Sätuario,molto affaticatoſi in difeſa della co

mune opinione,che ſi è fin hora hauuta della città di vn tal

Veſcouo,contro di Heriberto Roſuueido, il quale nelle No

te ſopra l'opere di S.PaolinoNolano n'hauea dubbitato. E

ſocceduta ad Eclano, come ha dimoſtrato il Cluuerio al

cap.8 del lib.4 dell'Italia, la città chiamata. Fricento. la qual

giace di là di Beneuento intorno a venti miglia (Anto

nino ve ne conta venticinque ben due volte) & è vici

niſſima alla Valle di Anſanto,hora appellata. Mofetc. ſich'

ella col reſto degl'Hirpini può ſenza timor di errare cre

derſi aggregata da Hadriano alla ſua Campania, & il ſuo

Veſcouo eſſerſi appellato Campano. Sono ancora appreſſo

Pricento i campi, già dall'antica Tauraſio detti. Tauraſini.

i quali dall'autor del libretto De limitibus vengon chiamati

col nome di. Ager Eclanenſis: & ſono attribuiti alla vicina

Puglia;percioche,forſe,egli viſſe,mentre ancor ſi oſſeruaua

la deſcrittione di Auguſto,il quale degl'Hirpini , della Pu

glia,& dell'altre antiche regioni, notate à dietro, la ſeconda

ſua regione hauea formata. Et per conto di queſti campi,

dà Liuio con vn tacito dire nel lib,4o. dimoſtrati eſſere ſpa

tioſi, 3 piani,onde cöuien crederli aſſai fertili, 8 abbondanti

di biade,io potrei penſare che il ſudetto Proſpero in alcuni

verſi,da lui compoſti. In detreftatorem Auguſtini:ciò è cotro

quel medeſimo peruerſo Giuliano, vſurpò per notar la ſua

- º

, At huic Campano gramine corda tumenti º

.mà piacemi più toſto acconſentire alla ſpoſitione dei men

touato noſtro MichelMonaco, il qual ſoſtenendo la ſua, S&

comune opinione , accortamente nel reſto giudicò hauer

l'Aquitanico ſcrittore voluto alludere al famoſo detto di

Cicerone nella Orat. 2.contro Rullo. Campani ſemper ſuper

Proſpero

Aquitani

cO F1OtatC.

bi bonitate agrorum;al qual douette eſſer nota la Campania

ſola de'ſuoi tempi, deſcritta già dà Hadriano con error con

trario à quello di Stefano Bizanzio , il qual ſol conobbe la

più antica ; fiche giudicò della medeſima hauer parlato

quell'oratore,8 non di altra nè di altri Campani. Leggeſi

ancora honoreuol mentione di queſto Giuliano in vno Epi

- - - ta

|
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talamio , ſcritto dàS.Paolino Veſcouo di Nola nelle ſue s S.Paolino

nozze, mentre egli ancora giouanetto aſſai applicato agli "º iº

ſtudij,daua buone ſperanze del ſuo ſapere,ma nulla io vi ri-i.

trouo,che dimoſtri nè lui, nè il ſuo padre Memorio, il quale ſtrato.

ſimilmente fà Veſcouo,eſſer Capuano.Ben più toſto ciò che

di ſuo padre vi ſi ragiona in riguardo di vn tal Veſcouo

Emilio, dal medeſimo Monaco ragioneuolmente creduto

Beneuentano, può appartenere advnVeſcouo Eclanenſe , . .

o diremo Fricentino;percioche Memorio vi è appellato fra

tello,8 figliuol ſuo dinotandoſi con queſti figurativocabo

li la ſua Veſcoual dignità, inferiore a quella di Emilio, il

quale eſſer douea ſuo Metropolitano, come è tuttauia della suffraganeo

Chieſa Fricentina la Beneuentana; ilche della Capuana della Arci

non ſappiamo eſſere ſtato giamai, & molto meno in quei ii", -

ſecoli,quido era ancorella della Metropolitana dignità or-i.

nata, delche ne fà certi S.Atanagio nel fine dell'Epiſtola

Ad Solitarios, della quale diſſimularonohauer hauuta noti

tia Antonio Caracciolo nella Sett. 1o. del Cap. 1. de'Sacri

Monuméti di Napoli;& Bartolomeo Chioccarello nel libro,

è ſia Catalogo de' Veſcoui,& degli Arciueſcoui della medeſi

ma città:ma le ſue parole,mentre ragiona del Concilio Sar

dicenſe,adunato nell'anno 347 appreſſo il ſuo interprete a

ſon queſte. Miſſis à Sanito Concilio in legationem Epiſcopis,

Vincentio Capua , que Metropolis eſt Campania, di Euphrate

Agrippine,qua eſt Metropolis ſuperioris Gallie, vt prò Syno

di decretis Imp.Conſtantius Epiſcopos,quos ipſe eiecerat, in ſuas

ſedes reuerti pateretur.Siche parmi,che molto ſconciamente

dal ſudetto noſtro Michel Monaco,al qual fà ben nota nello Michel

ſteſſo ſuo libro la ſudetta Epiſtola, ſia ſtato creduto, il Bene-Monaco ri

uentano Emilio carnal fratello di Memorio, & miſticamen- fiºiº

tepadre; neperlaſua dignità maggiore ma perche era ºº

aſceſo a quel grado prima di lui:vſcitogli diméte,che ancor

miſtica eſſer potea la lor fratellanza ; & che la precedenza

deltempo non potea far giuſta proportione , onde foſſe »

douuto appellarſi padre dell'altro;delche non sòcome non

tenne facilmenoria l'huomo ne' ſacri Canoni, & nelle ſa

cre lettere aſſai verſato: eſſendo coſa ben manifeſta, che ,

il nome di Chieſa Metropolitanaval lo ſteſſo, che di Chieſa

madre,onde i loro Arciueſconi poſſon dirſi padri del loro

VIII, ſof
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ſoffraganei,i quali ſecodo la ſteſſa metafora ſon lor figliuoli:

come figliuole delle città maggiori furon chiamate le mi

Libro de nori nel cap.5. del lib.1. de Maccabei ben due volte. Cepit

i"i" (ſono le parole del ſacro teſto ſecondo la verſion volgata )

i"" Gazer ciuitatem,o filias etus, ci reuerſus eſt in Iudaeam.Etap

preſſo. Et percuſſit Chebron,cº filias eius, & muros eius,cº ter

ras ſuccendit igni in circuitu. Et intendo io delle città, non

Gaſparre , de popoli minori come alquanto impropriamente Gaſpar

Sancio no- re Sancio ha interpretati queſti luoghi. Mà per qual ragio
tato, ne io laſcerò di recari propri verſi del ſudetto Epitala

mio,ne'quali l'autor parla della benedittione, che il Veſco

uo Emilio dar douea al nouello ſpoſo in preſenza del pari

mente Veſcouo Memorio ſuo padre,d'intorno de'quali ver
s -

ſa la preſente queſtione,8 ſon queſti ?

55 Surge,Memor,venerare patrem,complettere fratrem,

55 Vno vtrumquè tibi nomen in AEmilio eſt.

2» Iunior,6 ſenior Memor eſt.Mirabile magni

55 Munus,opuſque Dei,qui minor,hic pater eſt.

5 o Poſteriùs natus,ſenior:quia ſede Sacerdos

3» GeſtatApoſtolicam pectore canitiem. -

2» Filius eſt, fraterquè Memor,letatur adeſſe

» Communem ſibi met,pignoribuſquè patrem. - º

99 Iuſtitia,cº Pax ſe gemina vice completiuntur, -

39 Cum Memor AEmilio iungitur vnanimo.

52 Infula Pontifices diuino iungit honore,

32 Humano pietas iungit amore pares.

5s Fic Memor, officii non immemor,ordine retto

5o Tradit ad AEmilij pignora cara manus.

ab Ille iugans capita amborum ſub pace iugali, -

59 Velateos dertra,quos prece ſantificat. - -

Fin quà di queſto nel ſudetto Epitalamio , li cui prodotti

verſi ſe ſi anderan parola per parola attentamente oſſeruan

do apparirà non hauer in eſſi luogo a verun patto l'altra in

terpretatione. -

ººº,ºº Hor facendo ritorno alla Campania,dilatata fin alla Pu

"e glia dà Hadriano, ella non dee crederſi, che nel reſto fà da

pernenne , lui riſtretta dal lato del Teuere,8 di Roma, fin doue Augu

anche fin al ſto hauea diſteſa la prima regione: facendocene ſicuri Sim

º º maco, il quale nel epiſt.53 del lib.1o.dimoſtra, che al tempo
vn lato, - - del
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dell'Imp.Giuliano il Conſolare di Campania, ch'hauea in Simmaco

gouerno con l'altre ſue città Pozzuoli, ſouraſtaua anche à illuſtrato

Terracina, dicendo che diuo Iultano moderante Rempublicam,

tum Lupus Conſulari iure Campania praſidens Tarracinenſium

contemplaretur anguſtiasi & cioche ſegue; & nel principio

della medeſima epiſtola hauea dimoſtrata la congiuntione

de Pozzuolani, & de'Terracineſi ſotto vin ſol Moderatore, Antica

così da lui quiui appellato il Conſolare,che per ſuo proprioine

nome fu detto Campano il qualin quel carico era al ſudetto interpretata

Lupo ſocceduto. Di queſto Lupo - -

fermamente ſi parlaua nell'iſcrit- . . RIVS LVPVS

tione di vn marmo, ch'è in Ca-.

pua,attaccato alla Chieſa de'Frati • • - - - V. C. i

Carmelitani, nel quale ſi leggono, - - -

benche alquanto tronche,queſte » * * oNs. cAMP. ,

parole. Ma ancor oltre Terraci- . V R A V IT. ,

na verſo il Teuere la Campania , -

ſenza alcun fallo perueniua, quando Seruio nelle chioſe , Seruio illu

ſopra il lib.7 dell'Eneide di Virgilio appellò.Gabii,ſua città, ſtrato.

la qual fu dell'antico Latio; & in quelle ſopra il lib.3 &

& ſopra il lib.8.del medeſimo Poema le attribuì Laurolaui

nio col campo Laurente:luoghi al Teuere aſſai vicini. Nè -

dal lato della Lucania ſe il dire attenderemo del medeſimo º"i

autore,fu ella riſtretta dà Hadriano ; il quale ſpiegando ilier

racconto, che nel ſudetto lib.7. il ſuo Poeta fè de popoli,i - - - -

quali da varie parti adunati ſi oppoſero contra Enea a fa- Seruio illu

uor di Turno raccolſe anch'egli in riſtrette parole hauer la ſtrato e

Campania al ſuo tempo abbracciato il Latio, gl'Hirpini &i ºPicentini;le quali ſon queſte. Sciendum Turno dari auxilium - , i

a trasfu Piceni,Samnii Campania, pro parte Apulia Et poi

ſponendo di parte in parte la medeſima Virgiliana deſcrit , , ,

tione le attribuì i luoghi intorno il monte Circeo, già del ...

Latio:appreſſo poi Cales,città della Campania ancor prima -

di Auguſto nè dopo molto Rufe(credeſi dal Cluuerio eſſer ºriº

hoggi Ruuoihauendola ſcambiata con Muro,città Veſcoua-ºº o

le di là di Conſa:& Runo è città di Puglia) & Batulo: ambe

due città degl'Hirpini: & finalmente i campi Celenni, con

ſecrati a Giunone, 8 a quel ſuo Tempio di cui parlò Plinio º

Secondo nelle parole, recate altra volta à dietro, i qualifu
VIII, ro

-- - - i
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º rono ne'Picentini.Ma io non laſcerò di auuertire,che il me

Seruio di deſimo Scoliaſte altra volta ſopra il libro terzo parlò del

ºº º la Campania nella maniera più antica, quando diſſe, che ,
ſteſſo, ſunt terre deſudantes ſulphur,vt penè totus tractus Campania,

vbi cſt Veſuuius, 3 Gaurus montes,quod indicat odor aquarum

calentium: non hauendoſi in altri autori : nè inſegnandoſi

dalla eſperienza, che la natura produca ſolfo in alcuna altra

più larga Campania di queſta medeſima, ch'egli riſtrinſe »

nel Veſuuio, & nel Gauro; la qual fà molto più anguſta di

queſta di Hadriano.

E, chiarez. Et fù ben lecito è Seruio per l'età, in cui viſſe vſar queſto

2, del nome nome nell'Vno,& nell'altro ſignificato: ma che diremo di

della capa Tacito,il qual all'incontro eſſendoſene ſeruito frequétemen

º reſe , te nel modo antico par,che nel lib.3. degli Annali l' vsò in

iſi." queſto altro più nuouo ragionando delle ceneri di Germa

, nico,le quali peruenute di Aſia in Brindiſi per farle condur

per le quali re in Roma,miſerat duas Pratorias cohortes Caſar, addito, ve

ſi ſparſe magiſtratus Calabrie, Apuliquè, 3 Campani ſuprema ergà

memoriam filii ſiti munera fungerètur:percioche in quel viag

gio mentoua dopo i Puglieſi non altri, che i Campani: &

nondimeno frà via s'incontrauano gl'Hirpini, ne'quali era ,

, aſſai nobilcittà Beneuéco,& à buona ragione non hauereb

. . . . . be douuto tacerla?Certamente ſe noi conſentir vorremo al

Il Lipſiolo- Lipfio(nè io ho argomenti dà contradirgli) il qual penſa ,
dato. - che Tacito non diſteſe i ſuoi Annali oltre l'età di Traiano:

º ci ſarà forza di creder,ch'egli quiui non parlò della Campa

Tacito illu. nia al modo di Hadriano, ſucceſſor del ſudetto Imperado

ſtrato. re, la" abbracciaua gl'Hirpini;fiche di ſuo libero vo

fere laſciò di farne ſpecial mentione ; come vedeſi con pa

riſſimo eſempio hauer anche fatto molto prima il noſtro

Velleio il- Velleio,il quale ſcriſſe nel lib.2 che Silla di Brindiſi, doue,

luſtrato ſimilmente era di Aſia peruenuto, exercitum per Calabriam,

- Apuliamſuè cum ſingulari cura frugum, agrorum, hominum,

, vrbium perduvit in Campaniam Ne forſe Quadrigario di lui

º" più antico, per altra cagione diſſe nelle parole recate al

i quanto è dietro,eſſerſi da Pirro per ſei anni continui ſcor
illuſtrato. ſa,& depredatadol ſuo eſſercito la Puglia, la Lucania, 8 il

campo Campano: hauendo taciuto degl'Hirpini, & de Pi

centini:queſti fra la Campania & la Lucania: quelli frà la
- - Ime

c .
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medeſima Cápania,8 la Puglia collocati;ſiche intéder hor

mai potremo, in qual guiſa il ſuo nome,in paragò del quale

i nomi delle ſudette ſue vicine regioni per lunga ſucceſſio

ne di anni erano ſtati oſcuri, 8 di picciol conto, ſi ſparſe e

dal tempo di Hadriano,o per ſuo Imperial reſcritto, o pure

pervn tacito conſentimento,8 comune vſo de popoli,mol

to fuori de'ſuoi primi confini il qual già era cominciato a

dilatarſi verſo il nuouo Latio, come ſi è al ſuo luogo dichia

latO .

Ma turbaſi per altra maniera,pur dà Tacito,cioche delle , Terracina,

deſcrittioni di Auguſto,8 di Hadriano col conſentimento creduta delº

di tanti, 8 sì graui autori ſi è conchiuſo, di cui nel lib.4 delle :i"

Hiſtorie ſon queſte parole. Heluidins Priſcus regione Italia , i"i,

ſeptima,Tarracina municipio.Adunque c'ingannò Plinio Se- prima di

condo il qual diſſe, la prima regione hauer abbracciato l'in- Auguſto, esº

tiero paeſe, che dal Teuere al Silaro peruiene ? Et fù altret- º ºliº

tanto bugiardo Spartiano, il qual in quattro ſoli Giudicati"
Conſolari racconta eſſerſi l'Italia dà Hadriano diuiſa? Màio -

disi fatti autori tal fallo non crederò giamai : & à Tacito

negherò di dar fede,ſe fu egli,che ſcriſſe, 8 non i ſuoi cor

rettori, a quel modo,da quali è concordemente affermato,

che ne ſuoi Codici ſcritti à penna manca il numero della ,

regione:onde Marco Vertrannio, ch'è ſeguito dal Lipſio,il Il Vertran

ſuppli nella guiſa, che quel ſuo teſto ſi è recato ; & Emilio""

Ferreto, 8 Vincenzo Lupano penſarono,che debba leggerſi. i".

regione Italie ſecunda; i quali Critici ſi auuaglion tutti dell' il Lupio -

autorità di Plinio,dà lor non sò ſe non veduta,ò non conſi- rifiutati.

derata. Certamente fu di eſſi più accorto Ioſia Mercero,il

qual egualmente negò la voce.ſeptima eſſer ne manoſcritti,

& Terracina nella ſettima regione;& di più aunerti,per dir

lo con le ſue ſteſſe parole,inſuetum Tacito regionem adijcere,

nec neceſſarium noto municipio Tarracina quin & libri variit,

& aliud querendum. La variatione fu notata dal Lipſio; nàm

Vaticano eſt,così dice egli,Tarentium municipio. Farnes. Ta

rentina priſcis editionibus Tarentino Adunque o il ſudetto ragito cor

ſcrittore non parlò di Terracina:ò ſe pure ne parlò, dee del re, ami.

tutto cancellarſi dal ſuo teſto tal mentione di regione:ò ſe , guamente,

finalmente ellavi ſi dee ritenere,dee ſupplirſi, non come al

tri han fatto,ma non l'aggiunta della voce prima la qual,

- VIII. H for

l o ſia Mer

cero lodato
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forſe, non mancherebbe chi la giudicaſſe ſouerchia,ſecondo

quel coſtume,che veggiamo eſſerſi alle volte vſato, di tacer

il numero,quando auenga,che ſi debba mentouar il primo

anno di alcun regno,òver principato. Ma io dubbito,che º

per ogni modo verrà creduto,che la Vertranniana, & la e

Lipſianalettione non ſi debbarifiutare, percioche in altri

autori i quali ſi recheranno alquanto appreſſo vien la Cam

pania in cui dee riporſi Terracina, frà le prouincie d'Italia

La qualfº al ſettimo luogo collocata - Etio quì à punto recar penſai

deºſº" queſta noſtra queſtione, accioche appariſſe, che quelli, per

ºº altro auuedutiſſimi Critici,ſcambiarono la deſcrittione di
v- Auguſto & quelche ne ſcriſſe Plinio,con altra deſcrittione e

molto più nuoua, dimoſtrata dà altri più moderni autori;

della quale poſciache hò fin qui baſteuolmente della Cam

Pania di Hadriano ragionatoshora ſeguirò a trattare- -

IX. campania, deſcritta da Procopio, º dà

altri, abbraccia il Latio nuouo,&

i Picentini.

sueta cr. Nuoua Campania fà poi quella la qual ne ſeguenti temº

pania dal pi , ma di moltointeruallo dianni dall'età del medeſimo

Srlaro non- Hadriano lontana,veggiamo ederci ſtata deſcritta dà auto-:

º" ride tempi minori, fra i quali tiene il primo luogo Proco
tre Terraci- - - - - - -

a 4 e pio,hauendoci dimoſtrato con aperto dire, che al ſuo tem

- po ella era chiuſa frà il Silaro,8 Terracina;& con dir alqua

to men paleſe, che Beneuento(lo ſteſſo ſi dee creder degl'in

tieri Hirpini)furon côpreſi in altra regione. Egli adunque a

nel lib-1 della Guerra de'Goti dopo hauer deſcritto il paeſe

de'Lucani,ſeguì a 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 queſta maniera appreſſo il ſuo Latino,

interprete. Poſt hos Campani Tarracinam vſquè pertingunt,

quos ſtatim Romanorum termini ſubeunt. Et di nuouo ragio

nando nel lib.2 di Antonina, moglie di Belliſario, dà lui,

mandata di Romain Napoli ſotto la ſcorta di due ſuoi ca

pitani,di lor diſſe, chepoſtguàm Tarracinam venerunt, dimiſa

in Campaniam cum paucis Antonina,ad eius regionis praſidia

càm deniquè perueniſſent,indè mouentes,Gothos, qui ed diuaga

-- --



º
o r si c o R º 5 r. 55

;
s

º

l

bantur,irruptione fatta,de improuiſo adoriuntur. Siche Anto

nina non hauea ancor toccata la Campania, ancorche già

era à quella città peruenuta.A Procopio accòſente dell'wno,

& dell'altro confine Giornando,autordi età a lui pari ; il

qualal cap.3o della ſua hittoria Gotica diſſe de'Goti, i qua

li nell'anno 41a.ſotto il Re loro Alarico hauean ſaccheg

giata Roma,che exindè egreſſi per Campaniam, 3 Lucaniam

ſimili clade peraffa, Brutios acceſſi runt. Etnell'Hiſtoria della

ſucceſſione de Regni,8 de'Tempi al fine, ragionando della

ſublimatione di Vitige alla Regal dignità contro il RèTeo

dato,dal qual era ſtato mandato adopporſi a Belliſario, ch'

hauea eſpugnata Napoli ha queſte parole. Qui Campaniam -

ingreſſus,mox vbi ad campos veniſſet Barbaricos, illicò exerci

tus fauorem,quem contrà Theodahatum ſuſpectum habehat, Rex

cepit, i quali campi furono in quel tratto di Terracina,doue Giornando
Procopio nel ſudetto lib.1. della ſua Gorica hiſtoria rac-it,

contaeſſer quel fatto attuenuto,deſcriuendo la lor forma in

queſto modo.Campi circumquaque patentiores, & equitabiles

erant ; inxtà verò defluens amnis in mare ad Tarracinam im

mittit. Huic proximus mons Circeus.Benche io qui non celerò

al Lettore,non eſſerſi eſpreſſa in queſta verſione di Procopio, Criſtofora

la qual è di Criſtoforo Perſona, l'intiera ſentenza, che ſi ha Perſona no

nel ſuo teſto Greco; mà nondimeno ho voluto autualerme-º-

ne eſſendo ella albiſogno del propoſito noſtro fedele baſte

uolmente.Nè diſſimulerò potermi ſi opporre, che & Proco

pio, & Giornando douetter laſciare di far mentione de'Pi

centini per la medeſima ragione, per la qual ſi è detto non

molto à dietro,che Quadrigario gli tacque;& Velleio,& Ta

cito non mentouarono,hauendone hauuto luogo, gl'Hirpi- , . . .

ni.Alche parmi,che poſſa eſſer baſteuol riſpoſta che non va

da queſto eſempio del pari col noſtro eſſendo noi certi, che - -

in quei tempi più antichi il nomedi Campania non hauea fºndo ſate
ancor ingombrate quell'altre vicine regioni. Ma Procopio, º"anti

& Giornando,che han l'vn l'altro recata chiarezza, 8 con- i i

giunti inſieme ci hanno ſcouerta queſta altra Campania: io

hora ambidue ancora daran lume à Paolo Diacono nel cui

cap.1o. è ver ſecondo altre editioni nel cap. 14. del lib.2. Paolo Dia

dell'Hiſtoria de'Longobardi, ſi legge, che frà le Prouincie, sono illu

d'Italia, ſexta Prouincia Tuſcia eſt. Et appreſſo, che in bacº
- - X. H 2 IPro

-- -
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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 vſquead Siler, Lucania fiuuium,perducitur , in qua

opulentiſſime vrbes,Capua, Neapolis, cº Salernus conſtitute

ſunt.Roma adunque, 3 congiuntamente il ſuo territorio, fà

per altra nuoua deſcrittione attribuito alla Etruria, il qual

ſeguir,diſſe Procopio, dopo i Campani, è vero la Campa

nia,di là di Terracina,doue habbiamo veduto, che furono

i ſudetti campi Barbarici frà quei loro cofini;ſiche per que

ſto mododi nuouo le regioni dell' vno,& dell'altro Latio

genenerato, rimaſer diuiſe ſecondo la lor antichiſſima diſtintione. Ma

g gº Harpi ſe per intender bene queſto racconto di Paolo habbiamo

nº reſtituiti hauuto biſogno del lume altrui,egli nel reſto poi per ſe ſolo

º nedimoſtra,che la medeſima nuoua Campania fu riſtretta

molto di quà del termine, al quale verſo la Puglia l'hauea

allargata Hadriano;percioche Beneuento ad altra regione -

fù attribuito , come ne dichiara con le ſeguenti parole.

.9uartadecima Samnium intrà Campaniam, c mare Hadria

ticum,Apuliamºuè a Piſcaria incipiens,babetur. In bac ſunt vr

bes, Ibeatbe, Aufidena Hiſernia,o antiquitate conſumpta Sam

nium,a qua tota Prouincia nominatur, 3 ipſa harum prouin

ciarum caput ditiſſima Beneuentus. Così Paolo, il qual in que

fta guiſa ne dichiara che l'autor di queſta deſcrittione reſti

tui gl'Hirpinialli Sanniti, loro progenitori; che ingiuſta

mente da Auguſto erano ſtati conceduti alli Puglieſi, 8 dà

Hadriano alli Campani:hauédo egli cogiuntamente voluto

riprender la deſcrittione dell'wno,& dell'altro, rinouellando

uelche per molti ſecoli era ſtato diſuſato,3 ricongiungen

Si do all'antica lor forma queſte regioni ; donde ſi può noniche fa all - v - -

,oſcuramente raccogliere , che nulla ſcemò alla Campania

i ſu anti dal lato del Silaro: al qual, come affermò Strabone , do

chiſſima de- uea eſſer vero,ch'ella era anche anticamenteperuenuta. Et

ſeritiene ſarei per dir lo ſteſſo del termine poſto appreſſo Terracina,

Plinio se º qual è molto vicina al Promontorio Circeo; percioche

", Plinio Secondo al cap.5 del lib.3. deſcriuendo il marittimo

biguamente lido,il qual dalla bocca del fiume Teuere peruiene al Pro

illuſtrato. montorio di Sorrento, il diſtinſe in due parti, notando diui

ſamente la miſura della lunghezza dell'wna, & dell'altra; in

vna delle quali raccolſe il numero delle miglia frà queſto,
&
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& quel Promontorio:quaſi haueſſe voluto dinotarci alcuna

antica deſcrittione per la quale quel tratto in alcun tempo

non era ſtato diſtinto in varie regioni:diſtinguendoſinondi

meno dalla ſudetta ſua congiunta contrada, della qual egli

già detto hauea,che fù il Lario antico, in queſte parole. La

tium antiquum à Tiberi Circetos ſeruatum eſt Mill paſſ L. lon

gitudine:tàm tenues primordio imperi fuere radices. onde poi

chiudendo la deſcrittione dell'altro periodo de'luoghi ſe

guenti,ſoggiunſe. Surrentum cum Promontorio Minerua,Si

renum quondàm ſede. Nauigatio d Circeis duodeottoginta

M.paſſpatet.Mà queſto io non l'affermo, non parendomi,di

poter eſſer molto ſicuro,che con sì ſtretta proprietà habbia -

parlato quello autore per la qual cagione ancora niente più

fermamente recai alquanto a dietro altra ſpoſitione à que

ſte medeſime ſue parole.Siche laſciato andar queſto,hora in- Procopio,

tenderemo a qual fine il ſudetto Procopio nel lib. 3. della , illuſtrato in
medeſima hiſtoria de'Goti,ragionando del Rè Totila, non Pº luoghi.

ſol diſtinſe la Campania dal reſto del Sannio intiero:mà an

chedà Beneuéto,le cui parole in Latino só queſte.Paullò poſt

ſe in Tuſciam contulit,lociſquè in ea iam pertentatis, cim ad ſe

nemo concederet,amme Tiberino tranſmiſſo,non tamen Vrbis in

greſſus confinia,ad Campanos, ci Samnites diuertit; Beneuen

tum indè, munitiſſimum opidum,nullo in poteſtatem labore rede

git;eiuſouè muros ad ſolum mor diruit.Alche concordemente

ſcritto hauea nel lib.1. che in Campania pretèr Cumas, 3

Neapolim opidum, munitus alius erat muſpiàm locus:poſciache

Beneuento,città così ben munita all'hora non più alla Cam

pania apparteneua.Et ſe nel lib.3. diſſe del medeſimo Re,

che di Beneuento paſſato a porre l'aſſedio in Napoli, 8 che

parte exercitus ad Cumas dimiſſo,cùm his ſimul, 2 aliss muni

tiſſimi slocis potitur: quaſi oltre Napoli, 8 Cuma, contro

quelche già hauea detto, altri luoghi qui intorno foſſeran

cor muniti, 8 cinti di muro;ciò dee intenderſi di alcuni pic

cioli Caſtelli nel medeſimo tratto di mare nè loro territo

rij,i quali ſotto i loro nomi eran perciò compreſi.Ma io mi

auueggio, che potrà crederſi, hauer Paolo chiamata Bene

uento capo, 8 metropoli delle Prouincie circoſtanti, atten

dendo i tempi, quando ella fu nobil ſede de ſuoi Duchi, 6:

Prencipi Longobardi,ne'quali viſſe il medeſimo autore; ſi

che

Paolo Dia

cono illu

ſtrato.
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che la deſcrittione del Sannio, dà lui dimoſtrata, non appar

tenga a verun patto a queſto propoſito al qual l'hò applica

ta. Nondimeno chi auuertirà, che prouincie furono ancor

detti i propri territori di ciaſcuna città,come nel lib.2 del

L'Autore- l'hiſtoria de'ſuderti Prencipi Longobardi dimoſtrai,nonne
ri.uta i" gherammi,che Paolo per queſto vocabolo inteſe i territori

fioi "si º delle medeſime città del Sannio,le quali antecedentemente,

hauea detto hauea mentouate; delche ſe nel mio ſudetto libro non au

medutomi,recai delle ſue parole altra ſpoſitione, ben ſi ſcuo

pre, che ſia molto vero quelche diſſe Quintiliano al cap 8.

del lib.3 che ſuperuacuus foret in ſtudiis longior labor, ſi nihil

liceret,meliàs inuenire prateritis. Poſſiamo adunque eſſer aſſai

ſcerti, che nel tempo di Procopio furono i cofini della Cam

pania quelli,ch'hò già deſcritti,li quali è altrettanto certo,

o che non ſol non precedettero la deſcrittione di Hadriano:

mà che di gran lunga hebbero più nuoua iſtitutione.Nelche

è dà notarſi quanto ſia gioueuole alla ſincera notitia delle

coſe antiche hauer giuſto conoſcimento de tempi , ſenza il

quale ſi ſarebbe facilmente potuto credere, che & Silio, &

i loro, prodotti a dietro i quali diſteſero la Cápania di là di

Sinueſſa,8 del Liri fin'à Gaeta & a Fondi, haneſſeranche di

queſto ſuo confine à Terracina con Procopio ragionato.Mà

dii" auuertimento è l'utilità cotanto maggiore, quan

toſuoi acquiſtarſi più certa 3 maggior notitia, ſe ſi ſappia

no i principij,& l'origini delle coſe; laonde ſarà ancor bene

andar ricercando dell'autore di queſta nuoua Campania, la

qual dà Procopio,dà Giornando, 8 dà Paolo ci è ſtata di

mioſtrata. I

ruento, e Et già non può dubbitarſi che la Campania di Hadriano

i autore di rimaſe ferma fin all'età di Seruio,8 di Auſonio, i quali viſſe

ſi de- roin tépo di Simmaco imperando Valentiniano,3 alcun al

eritiene ſi tro ſuo ſucceſſore fin a Teodoſio il vecchio. Et per conto di

ſºScruio egli certamente viſſe prima di Gratiano, poſciache,

dà quelche ſcriſſe ſopra il lib3 dell'Eneide ſi raccoglie, che

rea di ser nell'età ſua i Romani Imperadori tuttauia riteneuano il ti

i, infia-tolo di Pontefice Maſſimo, il qual dà Gratiano prima che

ta. . q diogni altro Imperador Criſtiano, come afferma Zoſimo

, nel lib.4.delle ſue hiſtorie,fù ripudiato. Hora per quanto

altro tempo appreſſo all'età de'ſudetti ſcrittori foſſe quella º

- - - - - lor
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la Campania ancor durata,8 foſſe poi nata queſta altra,né

potédoſene hauer notitia bé ferma,deueremo reſtarcótenti,

che ſe ne rechi almé qualche inditio nò leggiero;il qual par

midi hauerlo nella medeſima deſcrittione d'Italia, rappre

ſintataci dal ſudetto Paolo Diac.ſe intieramente la oſſerue

femo. E ella del tutto ſimile a quell'altra,che ſe ne legge nel

libro della Notitia dell'Vno, & dell'altro Imperio : fuorche

nell'ordine delle Prouincie; percioche Paolo mentoua (ſia

detto per vin eſſempio) la Liguria nel ſecodo luogo,è l'Emir

la nel decimo, delle quali in quel libro l'Vna è nel terzo, 8:

l'altra è nel ſecodo;eſſendo nel reſto la Campania nel ſetti

moin ambidue.Viè di più frà loro vn'altra varietà,che Pao

lo diſtinguendo la Pronincia delle Alpi in due Prouincie ,

chiamando l'altra Alpi Apennine moltiplicò l'intiero nume

ro delle Prouincie di vna di più di quelle, che nella Notitia Paolo Dia

ſono deſcritte nella quale ſolamente il nome delle Alpi Cot- sono notato

tie ſi ritroua:mà egli parch'habbia ciò fatto di ſuo proprio

arbitrio, mentre cita à fauor ſuo la forma del ragionare di

Aurelio Vittore contro coloro,che non le ſtimauan due: &

non più toſto alcuno Imperial reſcritto , il quale in queſto

propoſito ſarebbe ſtato il proprio,8 fermo autore del creder

ſuo fiche ancor di ſuo parere douette mutar l'ordine ſidet

to che molto meno importaua : nè queſte leggiere varietà

poſſono impedirci, chenon crediamo l'Vna, & l'altra vna

medeſima deſcrittione.

Le Prouincie d'Italia nel LeProuincie d'Italiamen
libro della Notitia touate dà Paolo Diac.

ſon queſte. ſon queſte ,

I varii numeri dinotano il vario ordine di queſti autori.

I Venetia. - I I Venetia. I,

2 Emilia. 1o 2 Liguria- 3

3 Liguria. 2 3 Retia prima. I 2

4 Flaminia,et PicenoAnnonar.11 4 Retia ſeconda. 13

5 Tuſcia,o Vmbria. 6 5 Alpi Cottie. 11,

º Piceno Suburbicario. 12 6 Tuſcia. I 45

7 Campania. 7 7 Campania i 7

º ſicilia. 16 8 Lucania. . . Ie

IX. 9 Pu- 9 Al



64 p I s c o R s 6 r.

9 Puglia,cº Calauria. 15 9 Alpi Apennine.

1o Lucania,C Brutij. 8 1o Emilia. 2

è 11 Alpi Cottie. 5 1 I Flaminia. 4

I 2 Retia prima. 3 I 2 Piceno. I 2

13 Retia ſeconda. 4 I 3 Valeria. I5

14 Sannio, I 4 I4 Sannio. -- 14

15 Valeria. 13 15 Puglia, Calauria. 9

16 Sardigna. 18 . I 6 Sicilia. , 8

17 Corſica. 17 17 Corſica. 17

18 Sardigna. 16

- - Mà quel libro della Notitia per comun parere,fu deſcrit

i",i. to a tempo dell'Imp.Teodoſio il giouaneAdunque la Camuirſi ad al- • - A • - - - - -

, pania fu riſtretta al modo,dichiaratoci dà Paolo, il qual mo

ro,che impe-do non è diuerſo dà quello di Procopio, 8 conſeguente

rarono dopo mente dà quello di Giornando, frà quel tempo,che traſcor

i", ſe dall'età di Gratiano, in cui Seruio, che citato habbiamo

"perla Cipania di Hadriano,nº più viuea final ſudetto Teo
doſio,8 alla ſcrittura 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 ſecondo, 8 Honorio,

& in parte Valentiniano terzo: & Procopio, 8 Giornando

viſſero ſotto Giuſtiniano il maggiore,il qual preſe l'Imperio

ſettantadue anni dopò la morte dell'Vltimo Valentiniano, S&

prima che Paolo Diacono nel ſuo Monacato haueſſe ſcrit

ta quella ſua hiſtoria de'Longobardi,lo ſpatio di anni intor

noà ducento cinquanta.Siche quel Greco hiſtorico douette

ſeguirne'ſuoi libri l'Vltima deſcrittione la quale à têpo del

minor Teodoſio ſi oſſeruaua,& lo ſteſſo far conuenne à Pao

lo;percioche dopò trè anni della morte del ſudetto Giuſti

niano,imperado Giuſtino,fà l'Italia occupata da Lógobar

di,che in nuoua maniera la diuiſero in Regno,8 in Ducati,

né cihebbe più luogo altra nuoua Imperial deſcrittione.

Cbtradir pa- X. Campania,deſcritta da Giornando,

re a ſe ſteſſo, d dà altri fin al Faro.

º al vero º i

Giornando, Mà ſe la Campania in tempo di queſti due autori, 8 per

º:ºlºſºº ciò anche dell'Imperador Giuſtiniano, non fù così larga
" fin mente diſteſa,come nc'ſecoli più alti era ſtata: nè più "re

- - Cnt
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che alla Lucania peruenne,doue dal tempo della deſcrittio

ne di Auguſto,per lo corſo di cinquecento anni, era ſtato

ſempre fermo il ſuo confinein qual maniera potrà ſeco ſteſ

ſo, & con gli altri mentouati autori, eſſer di accordo

il medeſimo Giornando? Etcome il ſuo detto potrà eſſer ve

ro,hauendo egli al fine della ſua hiſtoria Gotica dato il no

me di Campania all'Vltima pſica d'Italia,doue ella dalla Sici

lia è diuiſa dal frapoſto Faro. Le ſue parole,ragionando egli

di Belliſario,ſon queſte. Cumq; ergò Romanus du for Siciliam

peruaſiſſet, Theodatus comperiens Euermor generum ſuum cum

exercitu ad Fretum,quod inter Campaniam, SiciliamTuè inter

iacet, de Tyrrheni maris ſinu vaſtiſſimus Adriaticus eſtus

euoluitur,cuſtodiendum dirigit.Nè queſta deſcrittione può ſo

ſpettarſi mozza,nè corrotta, leggendoſi di nuouo da lui ri

petita nell'altra ſua opera della ſicceſſione de'Regni, & de'

Tempi,doue parimente ragionando di quel capitano diſſe,

che hortatus ea ercitum, regreditur in Siciliam , quatenùs &

Rom e faceret copiam annona, º vicinus ad Fretum Totilam

turbaret,in Campania commorantem . Et parmi,ch'ella fu co

me frà denti balbettata, già ſono ſcorſi intorno a cinque

cento anni,dà Ottone Friſingenſe al cap. 13. del lib.2. de Ottone Fri:
ſingenſe il

luſtrato.
Geſti dell'Imper.Federico Barbaroſſa, il quale per quelche ,

forſe,gli era paruto di oſſeruar in altri autori, di lui più an

tichi,diiſe,che l'Italia fii per alcun tempo diſtinta in trè par

ti;la prima delle quali (vſerò le ſue parole ) vlterior Italia

olim dicebatur,tribus diſtintfa prouincijs, Venetia, Emilia,Ligu

ria.Della ſeconda parte parlò in queſto modo. At in ipſo

Apennino, vbi & vrbs Roma ſita eſſe noſcitur, que modò Tuſcia

vocatur,eo quòd Apennino incluſa, Vrbem quoquè ipſam in ſinu.

ſuo contineat,interior Italia iure ditta eſt. Et della terza ſog

giunge queſte parole. Illa verò,qua poſt emenſionem montium

Campania ea cipitur, vndè & à re nomen trahens, Campania

adbùc dici ſolet(intende di quella parte del Romano territo

rio;il quale fi già parte dell'antico Latio,& ſi chiama tutta

uia. Campagna, di cui ragionerò al ſuo luogo ) ac vſquè ad

Farum, brachium maris, nauibus obſyrtes importunum, Sici

liam à ſolido ſeiungens producitur. Così Ottone; & lo ſteſſo fù

ridetto da Guntero nel lib.2. del Ligurino, il quale voltò in

verſi eſſametri quella hiſtoria di Ottone intiera. Queſta terza
X. I Ita

-a
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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 ſentimento potrà interpretarſi il titolo

Il titolº di dell'epiſt.3 di Papa Pelagio ſecondo, ſcritta Dilettiſſimis,ata;

" cariſſimisfratribus, vniuerſis Epiſcopis, & cuntiis ſpecialitèr

i", il per Campania, 3 Italia promincias militantibus, il qual Pon

luſtrato. tefice viſſe nel fine di quel medeſimo ſecolo di Giornando:

nè douette parlar di altra Campania minor di queſta, che »

giungeua dal territorio di Romaal Faro: come all'incontro

col nome d'Italia egli dimoſtrò ſenza alcun fallo quella ſua

parte la qual dà Ottone fù deſcritta al primo luogo, 8 dà

lui ſteſſo,S dà molti altri autori più antichi, fu collocata di

là della Toſcana,hauendo ella ſpecialmente ottenuto que

ſto comun nome per cagione che va Imperial magiſtrato, il

quale in quel tratto riſedeua, inſtituito dal Magno Coſtan

tino, appellauaſi. Vicarius Italia;& le ſue regioni diceuanſi

- Prouincia Italia:à differenza di quell'altro, come ha ben oſ

1l Sirmon- ſeruato ilSirmondo, che l'altre prouincie Italiche hauea e

do lodato in gouerno & diceuaſi Vicarius Vrbis.Talche dà Pelagio può

crederſi ſcritta quella epiſtola a Veſcouivniuerſalmente

della prima & della terza Italia dimoſtrataci dà Ottone;ſe »-

pur non ſia più vero,ch'egli per Italia inteſe congiuntamen

tela ſudetta prima, è la ſeconda ſua parte,ſecondo quell'al

tradiuiſione di coloro,che le riſtrinſero ambedue in vna ſo

la;ſiche quiui per Campania, & per Italia connenga inter

pretarſi l'intiera Italia al modo antico, 3 cioche è circon

dato dalle Alpi,8 dalmare.Ben non vorrei per queſto, che »

cadeſſe nel noſtro penſiero, ch'ogni altra epiſtola, ſcritta dà

alcun altro Romano Pontefice alli Veſcoui di Campania ,

frà l'età del ſudetto Coſtantino & quella di Pelagio, ſi deb

ba applicare alliVeſcoui di queſta Campania così larga si

& molto meno, che ogni altra regione di queſte di quà di

Roma non haueſſer hauuto per quel medeſimo tempo altro

loro particolar nome, dimoſtradociſi il contrario per l'epiſt

3 di Euſebio, ſcritta Epiſcopis per Campaniam, 6 Tuſciamº

conſtitutis: per la ſeconda di Celeſtino primo Epiſcopis per

Apuliam & Calabriam:per la prima di Leone primo Epifco

pis per Campaniam,Picenum,Tuſciam, º per vniuerfas Italia

Prouincias: per la ottanteſima ſeſta del medeſimoreiss
- - ºpt
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Epiſcopis per CampaniamsSannium, 3 Picenum:& finalmente

per la ſeſta di Gelaſio Epiſcopis per Lucaniam Brutios, & Si

ciliam ; nelle quali iſcrittioni ſi veggono conſeruati i nomi

di ciaſcuna particolar regione, 8 queſto di Campania non

è forza di prenderſi in quel così largo ſignificato. Cosi'

adunque trouandoſi il dire di Giornando concorde con al

triantichi autori,nonpuò giuſtamente riputarſi nè ſcorret

to,nè difettoſo.Mà all'incontro, dal ſuo dire, 8 dall'altrui

hauendoſi dell'altra deſcrictione di Campania gran certez

za, in qual maniera così varij: anzi contrari; racconti con

cordar noi potremo? Io nondimeno ſtimo, che con aſſai fa- Ad egli vi è

cile oſſeruatione potrà queſto nodo fuilupparſi, riducendo-"º

cià mente,che alcuni vocaboli alle volte per vin quaſi figu- i",
rato modo di dire,ò vero per vin'abuſo , ſono ſtati ſenza »ii",
molto ſottile auuedimento traſportati dal volgo a dinotar modo, rg

coſe aſſai diuerſe da loro primi 8 propri ſignificati, quan

tunque il lor comun vſo perſeueraua tuttauia; ilche come,

d'infinite voci,che ſi dicono appellatiue, è troppo manifeſto:

cosi di quelle che ſi chiamano proprie, 8 riftrettamente al

propoſito noſtro dinotano luoghi,ò coſe ſpettanti a luoghi,

non mancano chiare pruoue. E frà queſte il nome, che dà

Francia diſcende. Franceſe, il qual propriamente conuenen

do à gli habitatori di quel Regno,che tutti ſappiamo;non

dimeno fù dà popoli Orientali, 8 ſingolarmente dà Greci

dato ad ogni popolo,8 ad ogni huomo Occidentale, come

r non far vana pompa delle teſtimonianze di molti auto

ri,ne dimoſtra il medeſimo Ottone Friſingenſe, ch'habbia

mo perle mani, in quelle parole della Cronica al cap.4. del

lib.7. Lettiſſimi proceres Francorum(ſic enim omnes occidenta

les populos ob antiquam gentis illius dignitatem,vt puto, 3 vir

tutem Orientales appellare ſolent)Babyloniam deſtinantur. Et

ſe di vn così fatto abuſo deſideriamo altro più ſimile, 8 più

domeſtico paragone, eccolo in vero ſimigliantiſſimo nel

nome di Puglia, col quale ſempre fù 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, 8 la fama ſe ne ſparſe per tutto l'Occidente,

frequentementeegli riſonando per le bocche di tutti,onde ,

quaſi rimaſero" tutto oſcuri i nomi dell'altre congiunte,

- - I 2 re
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regioni,fu bene ſpeſſo, ſpecialméte da foraſtieri,inlor can

bio vnicamente vſurpato, delche ſi hanno eſempi così co

pioſi in molti ſcrittori di quella, 8 delle età ſeguenti , che ,

ſouerchia coſa ſarebbe 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

i" quattro Cronologi antichi,dà lui publicati per le Stampe il

qual moſtra di eſſerſi anch'egli autieduto del tempo , nel

qual nacquesi fatta vſurpatione,dicendo, che il Ducato di

Puglia (fu queſta ſignoria iſtituita da ſudetti Normanni)

regiones quaſdam etiam extrà Apuliam olim completiebatur,

(intieramente gli acconſento del nome non già del Duca

Antonio to)laonde molto di lui mi marauiglio,che poi nel libro del

Caracciolo li Sacri Monumenti di Napoli alla Settione 2. del cap. 26.

notato. ſe non ſia ſtato il ſuo diuolgatore Boluito , habbia potuto

perſuaderſi, che ancor prima di quel tempo, 8 fin dall'età

di Genſerico Rè de'Vandali, la qual precedette quella de

primi noſtri Normanni per ſei ſecoli intieri , quel nome ſi

era ampiamente nel detto modo dilatato. Hor non in di

uerſa maniera io penſo, che il nome di Campania ſignifi

cando propriamente vna delle regioni di queſta eſtrema ,

Italia di qua del Teuere,& talhora di più larghi,S: talhora

di più anguſti confini,come ſi è dichiarato è dietro; fu non

dimeno taluolta anche vſurpato per dinotar generalmente

invn corpo queſte intiere regioni;ilche,forſe, nacque fin dal

tempo di Hadriano, il quale diſtribuì il gouerno di tutta

l'Italia frà quattro Conſolari;hauendo potuto il ſuo nome º

in tal nuoua denominatione preualere à quello di ogni altra

per cagione della ſteſſa celebrità ſua , per la qual fa ancora

antipoſto al nome del Latio per ſe ſteſſo, 8 per la maeſtà di

Roma,che vi ſi compreſe nobiliſſimo;& frà i nomi dell'altre

regioni d'Italia ottenne ſempre il primo luogo, come ſi è

potuto negli ſcrittori citati fin hora oſſeruare. Stimo adun

que,che ſimilmente Giornando talvolta preſe il vocabolo

di Campania in vno,& talvolta in vn'altro ſignificato. Co

s. Atanasio me ancor parmi, che fu preſo da S. Atanagio ſcriuendo al
illuſtrato l'Imp.Giouiniano in queſta ſentenza, che la Cattolica fede

Criſtiana,ſtabilita nel Concilio Niceno, era tuttauia profeſ

ſata,8 approuata dalla Chieſa (mi ſeruirò delle ſue parole,

- - - - -- vol



No P S . E O R S o 1, 69

voltate in Latino)qua paſim ſunt in Hiſpania, 3 Britania,co

Gallia,6 Germania, Italia omni,ci Campania,cº Dalmatia,

Myſia,Macedonia,o cuntta Graecia. con ciò che ſegue. Nel

qual dire la voce.Campania.fermamente dinota queſta intie

ra parte d'Italia di quà di Roma fin al Faro: ma nell'Apolo

gia 2.doue diſſe , chenel Concilio Sardicenſe ſi adunaro

no con molti altri i Veſcoui ex prouinciſs Italia, Piceni, Tu

ſcie Campania, Calabria,Apulia, Brutiorum,Sicilia: preſe la s

ſteſſa voce,come è manifeſto, in quell'altro più ſtretto ſigni

ficato.Adunque Giornando,8 gli altri già mentouati, vſa

rono anch'eſſi nello ſteſſo modo il nome di Capania nella

ſudetta più larga, 8 nella più ſtretta maniera & per vno abu

ſol'attribuirono a queſto intiero tratto d'Italia fin al Paro,al

qual di parte in parte più propriamente conueniuano altri s. var la

nomi. Ben quì non tacero, che ſe gli ſcrittori, citati per la " nò

Campania di Hadriano, i quali viſſero prima di Coſtantino; debba attri

cioè Antonino,8 Spartiano, foſſer creduti,hauer parlato in buirſi ad

queſto modo più largo non per abuſo;mà con proprio dire,"

non ricuſerei di acconſentirui , parendomi non irragione "i

uol coſa che vna delle quattro parti d'Italia, nelle quali fàfi. -

ella diſtinta dà quell'Imperadore,non douette eſſer di mino

re ampiezza;& che poi la Campania fà riſtretta frà il Sila

ro,& Terracina per nuoua deſcrittione,fattane perauuentu- e 2

ra dal ſudetto Magno Coſtantino, il qual,certa coſa e, che, º

poſe ancor egli mano a dar nuoni raſſetti alle coſe del Ro- i

mano Imperio; ne ſappiamo qual altra deſcrittione gli ſi º

poſſa attribuire di quella,la qual ſi legge nel libro della No

titia & in Paolo Diacono,vltima à tutte; per la quale le re

gioni Italiche ſi accrebbero fin al numero di 17.eſſendo in

tanto rimaſo il nome di Campania per lo ſuo lungo vſo

tuttauia in quel più largo ſignificato.

XI. Campania Napoletana abbrac- Dopo che i

cia le città della medeſima , o ºi"
i riuiera, : º i , , , , , con talfa

e : - - - - -i"
- - - - e al a Ue a -

Non molto appreſſo poi all'età di Giuſtiniano il mag-i; alla

giore alla quale ſiamogià peruenuti,ſenti la Campania altra ſala riuierº

aſſai maggiore diminutione della deſcritta è dietro; la qual º º º
- IlOll ſuo nome:
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non aumenne per alcuno aunedimento hurmano, &per deli.

berato conſiglio di chi n'hauea ſignoria: come delle prece

denti era ſeguito:ma ne fu cagione l'impeto, & la forza ho

ſtile de'Logobardi, i quali entrati in Italia nell'anno di Criſto

568.& largamente depredandola, diuennero della ſua mag

gior parte lungamente ſignori, hanendola tolta agl'Impe

radori Greci; & di quei luoghi, per riſtringere à noi il ra:

gionamentofecero più facile acquiſto, ch' eran lontani dal

mare,& congiuntamente ſecondo il corſo delle coſe di quel

ſecolo, di ogni bellica munitione erano sforniti, Auuenne »

per queſto,che Napoli ſola, 8 Cuina con altri pochi caſtelli

di minor fama,come ſi è inteſo dà Procopio,cinti di muro,

rimaſero dà così grande inuaſione illeſi, contro de quaſi

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 poteſtà;el

la prouò con nuouaforma di publico gouerno ancor nuoua

- formadi deſcrittionedelche ho ragionato baſteuolmente»

altroue;& la ſua parte marittima rimaſa per qualche tempo

. al Greco Imperio,conſeruò anche ella ſola per alcun tem

poil nome di Campania, nel qual tratto,come in luoghi più

ſicuri, molte genti del paeſe ſi eran parimente ricouerate .

S.Gregorio Di queſta anguſtiſſima Campania fu Giudice quel nobil

Magno illu huomo,chiamato per nome Scolaſtico,di cui fe mentione il

ſtrato in più ſudetto Pötefice nell'epiſt. 1.& nell'epiſt.2.8 nella 15.del lib.

ºgº 2 nell'Inditri 1.8 fu Dnca quel Godeſcalco mentouato dal

medeſimo Papa nell'epiſt. 12 del lib.8 nell'Inditt.3. & furo

no ſucceſſiuamente soddiaconi,ò diremo Collettori, o pure

Procuratori del Romano Patrimonio Apoſtolico, il qualfi

poſſedeua dal Romano Pontefice nelle città di queſto ſteſſo

tratto di paeſe, quel Pietro, è quello Antennio, i quali ſimil

mente dà S.Gregorio ſon chiamati. Soddiaconi di Campania:

. A ciò è il primo in molte epiſtole del lib. 2. nell'Inditt. 1 1.al

. A quale fu anche commeſſa la cura di coſe appartenenti alla

º º città di Capua, perauuentura a quel tempo non ancora dà

Longobardi occupata il ſecondo ſpeſſiſſime volte, comin
ciando dal libro quarto fin all'intiero libro vndecimo:com

i , mettendogliſi ancora alcuni affari per le città di Amalfi, di

- Atella,di Minturno,di Miſeno,ò vero ſecondo il modo della

- -- pro
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pronuntia di quel tempo di Meſſena,di Volturno, 8 di Na

poli;ilche ſtudioſamente ho auuertito, accioche non c'in

ganniamo nell'ingano preſo da Giouanni Diacono, autore Giouanni.

di età quaſi di trecento anni più baſſa della vita, che ſcriſſe ?ººººº ri

del medeſimo S.Gregorio nel cui cap.53 del lib.1. facendo"

vn catalogo dei Rettori delli patrimoni, Apoſtolici, ordinati

da quelSommo Potefice,nominò Antemio del Patrimonio

Napoletano,8 Pietrodi quello di Capania, quali Napoli non

foſſe ſtata compreſa aqueltempo nella Campania, cotanto

anguſta, di cui anzi ella era all'hor capo, come dirò quì ape

preſſo Et di queſta così anguſta Campania ſi dee ſimilmen- paolo Dia
te intendere, ch'habbia parlato Paolo Diacono nel cap.6.ò cono illu.

vero 12.del lib,5 della ſua hiſtoria citata più volte;deſcriué-ſtrato.

do il frettoloſo concorſo de ſoldati della militia Imperiale, :

che dà Italia, & dà altre parti paſſarono in Sicilia contro

Mecetio, vſurpatore dell'Imperio, ch'all'hor era frà Greci. -

Aliper Hiſtriam,dice egli,alii per partes Campania, ali verò

a partibus Africae, 3 Sardinia venientes , vehementèr in Sy

racuſas irruerunt,eumquè vita priuarunt, ilche ſeguì nell'an

no di Criſto 668:quando i Longobardi eran tuttauia ſigno

ri di Capua, é de'luoghi della Campania frà terra: nè in º

quel tempo,per quanto ſia a me noto,fù altra regione, oltre

queſta marittima dall'Vno,& dall'altro lato di Napoli, ſogº - 1 -

getta all'Imperio de'Greci. Etio ſtimo, che Napoli n'hauea Gregoriº,

il principato per la qual cagione parrni che il ſudetto Sömoi"

Pontefice chiamo Vaſtoui Napoletani nell'epiſt.53 del lib.9."
nell'Inditt.4 quelli che di varie città eran Veſcoui nella Pro

uincia del Napoletano Duca la qual prerogatiua (ſia detto

per non fraudar di queſta non ancor conoſciuta lode quella

città ſempre pregiata & hora degniſſima Metropoli di vn Lauai citta

Regno intiero) parch'ella haueſſe ottenuta fin dal tempo fin da tempi

del Regno de'Goti, i quali commiſero molte guerre in Ita de Goti era

lia co' Greci, 8 più che in altra ſua parte nella Campania;"re a

frà quali accidenti ſe ne tenne molto conto, come di città" .

nobile ſopra l'altre;ilche può oſſeruarſi nell'hiſtoria Gotica

di Procopio in molti luoghi,8 ſingolarmente nel lib. 2. do

ue egli introduce Belliſario che ri ponda agli Ambaſciado- Procopio

riGori, i quali erano andati a trattar ſeco,che foſſe vſcito illuſtrato,

d'Italia, º che haueſſe reſtituita in lor potere Napoli, 8 la

MI: Cam

- - -
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i s Campania, come ha il ſuo latino interprete, in queſto mo |

do Non enim ſi de Campa ia vobis, ſiue de Neapoli aliquid è

me pollicerer,adhibituri mtbi fidem eſſetis; quia Imperatoris bo

nabakd quaquàm diſpenſare prò noſtro arbitri poſſumus. Fla

uea Napoli,sionò erro,ottenuta queſta maggioranza dopo e

che dà varie nationi de'barbari ſcorſa più volte l'Italia, &

eſpugnate a forza l'altre città di Campania, che non furon

poi baſteuolmente nella prima forma riſtorate giamai, ella

per la natural fortezza del ſuo ſito,aiutata dall'arte con l'al- .

tezza de'muri ſcampò la comun ruina; onde frequentemen

te fù ſcampo in tai caſi a molti dei popoli conuicini. Così

nella ſudetta inuaſione de'Longobardiper dar chiarezza ad

s.Gregorio "º epiſtola di S. Gregorio Magno che in vari ſcouueneuo

Magnifiu-º ſentimenti è ſtata da alcuni moderni ſcrittori interpreta

trato la ter. ta,vi ſi ricouerò anche il Clero,ò diremo il Capitolo della e

zavolta. Catedrale Chieſa Capuana, percioche io non in altro modo

apprendo il titolo, Scle parole della epiſtola di quel Santo

Pontefice,ch'è la 14 del lib.4 dell'Inditt.13.& viene dell'an

no 594 la quale ſi legge ſcritta Clero Eccleſia Capuana,degen

ti Neapoli.Mà al noſtro Michel Monaco nella Par.3. del ſuo

Michel Mo Santuario piace ad vnatal chieſa dar altro ſignificato, di

i",., cendo Capuanus Epiſcopus habebat Eccleſiam ſibi ſubdiram in
artolomeo - - - v

,vrbe Neapoli.ſiche appreſſo ſoggiunſe, che per queſto cosi .

io rifiutati antico eſempio, non eſt nouum in vna ciuitate, vel Diaceſi

- eſſe Eccleſias alterius loci Epiſcopo ſubditas, ci diuriſdictione º

– Epiſcopi loci in quo conſiſtunt,exemptas.Bartolomeo Chiocca

rello per altra parte nel Catalogo del Veſcoui, & degli Arci

ueſcoui di Napoli ha creduto, che quei Capuani Clerici

Neapolitana etiam Eccleſie miniſtrabant : cotanto fogliono º

molti ſcrittori eſſerin varie ſentenze,lontane dal vero,traſ

portati perlo ſouerchio amore di accreſcer dignità in ogni

guiſa alle patrie loro. Mà à fauor della mia ſpoſitione, alla

-

quale non vengo ſpinto dà altro affetto, che del vero,dee no

tarſi in prima, che in quel titolo ſi congiungono inſieme il

Clero,8 la Chieſa Capuana nello ſteſſo modo, nel qual poi -

dentro dell'epiſtola ſi dice di Feſto,eſſere già ſtato Veſcouo º

parimente della Chieſa Capuana. 2uoniàm Feſtus (queſte º

ſono le parole del Santo) Capuana Eccleſie Epiſcopus hic (in

Roma)poſitus dehac luce migrauit&c.Appreſſo oſſeruiſi, che
- - - - il -
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il medeſimoSommo Pontefice hauendo nella epiſt.26 dello

ſteſſo lib.4 commeſſa la cura della Capuana ſede vacante à

Gaudentio Veſcouo di Nola,gl'impoſe congiuntamente ,

che Clericis Capuane Eccleſia, qui in ciuitate Neapolitana con

ſtunt,quartam in presbyterio eorum (acconciamente qui no-,

ta il medeſimo Monaco,che Presbyterium, oltre alcun altro,

ſignificato, dicitur ipſa quoquè congregatio Sacerdotum) de hoc

quod ante Eccleſie (forſe antedicte.) ſingulis annis acceſerit,

inatà antiquam conſuetudinem diſtribuere, ſecundim perſona

rum ſtudeat qualitatem.La qual quarta parte dell'annueren

dite,come ancor bene interpreta il medeſimo ſcrittore, al

preſente ſon chiamate. Diſtributiones quotidiana. Siche non

di altro collegio di Capuani Sacerdoti, il quale in altro luo

go che in Napoli dimoraſſe, hauendoſi preſa cotanto ſpe

cial cura S.Gregorio,fermamente per quello dee intenderſi

il Capitolo Capuano,a cui ben conteniua,che haueſſe egli

incaricato di render vbbidienza al ſudetto Veſcouo Gau

dentio,come ordinò per la citata epiſt, 14:ogni ragion buo

na dettando,che di ciò non era biſogno ſcriterſi a Collegio

di Chieſa minore in città foraſtiera,ò iſtituito,ò traſpianta

to:tralaſciatoſi in tato di ſcriuerne à quelli a quali più con

ueneuolmente ſi douea;come ſarebbe ſeguito in ſentenza ,

egualméte de'ſudetti due nuoui autori. Si ricouerarono in

quáto al reſto poi i Capuani Clerici,ch'hora ſi direbbero Ca

nonici,capitolarmente (ſiami lecito vſar queſto vocabolo)in

Napoli,non in altro modo, che per gli ſteſſi anni i Clerici

di Milano fuggendo la medeſima hoſtilità de'Longobardi ſi

ricouerarono in Genoua: & molti ſacerdoti di diuerſe parti

d'Italia,fin ad vn intiero monaſtero di donne, dalla Lucania

ſi ſaluarono in Sicilia, come à parte à parte ſi legge nella

epiſt.3o del lib.2 nell'Inditt. 1 1 & nell'epiſt.6.& nella 15 del

lib.3.nell'Inditt. 12 del medeſimo Sommo Pontefice, il qual

divantaggio in tanta comune calamità ſcriſſe per l'epiſt.43.

del lib.1 nell'Inditt.9 alli Veſcoui dell'Illirico, Epiſcopos,

quos è propriis locis hoſtilitatis furor expulerat, ad ecs Epiſco

pos,quos nunc vſquè in locis propriis degunt; pro ſuſtentatione,

& ſtipendiis preſentis vitae eſſe iungendos. Et per l'epift.2. del

lib. 12.nell'Inditt.7, ci fe manifeſto, che i Clerici d'Iſauria ,

fra gli ſteſſi anni per ſimil perſecutione ricoueratiſi col cor
- - - A T. R po

Michel Mo.

naco lodato

più volte.

Altri luoghi

di S.Grego

rio Magno

illuſtrati.

- - - -
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º

-

Paolo Dia

cono illu

ſtrato.

Il nome di

podi S.Donato dalla loro città nel Caſtello Caſſiopo della

Dioceſi di Corfù,vi dimorarono alquanto tempo,celebran

do i diuini offici; in vna tal Chieſa,che lor fù à queſto fine

conceduta:eſſendoſi poi per alcuna conteſa,nata fra il Veſco:

uo Iſaurienſe, 8 il Veſcouo di quell'iſola, determinato dal

medeſimo S.Gregorio, ch'egli, 8 il ſuo Clero haueſſer data

ſicurtà,poſt pacem, Deo propitio,redditam ablato S. Donati cor

porc,ad propria modis omnibus reuerſuros. Ne di ſimili fughe

mancan molti altri eſempi nel reſto delle epiſtole di quel

Papa;alli quali acconciamente può aggiungerſi quelcheri,

feriſce Paolo Diacono nel cap.i8. Ô vero 51. del lib.6. del

Hiſtoria de'Longobardi, parlando del Veſcouo del Caſtel

Giulio,il quale intrà Foro-Iuliani caſtri muros habitauit,ibiquº

ſui Epiſcopatus ſedem ſtatuit. Et de'Patriarchi di Aquileia an

cora i quali, quia in Aquileia propter Romanorum incurſioncin

habitare minime poterant, ſedem non in Foro-Iulij, ſed in Cor

mones habebant. - - -

Così adunque dopo che il nome della Italiana Campa

capania,na nia,il qual nacque tra confini del Capuano territorio, 8 del

to nel piano.

e9 fertil cd

po di Capua.

Si eſtinſe º

le città del ſuo dominio, creſciuto in molto più ampia re

gione, anche poi dilatoſſi per l'intiera Italia di quà di Ro

ma fin al Faro,la qual hoggi ſi chiama. Regno di Napoli, ha

uendo prouato nel corſo,come di ſua vita, che prolungofi

in molti ſecoli gl'incremeti,8 i decremeti proportionari all'

eſſer ſuo;& finalméte hauédo fatto ritorno a ſuoi principij,6.

riſtrettoſi frà i termini della ſignoria d'vna città, che à poche

altre ſouraſtaua,qual coſa ne donea ſeguire, che rimaner del

tutto eſtinto?Era in vero così douuto alla ſua età decrepita,

tanto maggiormente, quanto ch'egli nato ne'ſpatioſi, & e

dondi campi d'vna città fondata da Toſcani nelle loro pro

ſperità maggiori, come ſi dimoſtrerà in altro Diſcorſo, tro

uoſi nella ſua vecchiaia coſtretto a menar il reſto de pochi

anni ſuoi ne'ſudetti anguſti, 8 ameni più toſto, che fecondi

marittimi lidi,i quali per antichiſſima ſucceſſione poſſede

uanſi dà gente di origine Greca,la qual per ogni modo con

ſeruauaſi nel ſuo intiero ſtato;& a Capuani già prole deTo

ſcani, quaſi fu ſempre infeſta, 8 inimica. Napoli adunque,

,li,a che al ſuo naſcer non hebbe parte veruna, per non eſſerſi el

di Napoli, la compreſa nella propriſſima Campania, l'accolſe poi ca

! den
º

l
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dente, & moribondo. Anzi ſe ciò che ſeguì dopo l' vlti

mo ſuo riſtringimento ne piacerà conſiderare, fa ancor

ella ſola la cagione , per cui rimaſe il nome di Campania

eſtinto;poſcia che le ſue città, 8 i ſuoi luoghi non più poi

in quel comun modo,mà col nome di Ducato di Napoli ; fu

rono appellati, il qual anch'egli ſempre più,8 più fu riſtretto

à minorregione, eſſendo ſtato ſcemato del Ducato Amalfi

tano,& del Sorrentino;& molto più anticamente del Gae

tano,8 di ogni altra men vicina contrada. Fu ben taluolta Nef più

poi dà alcuno autore di mezza età richiamato nel mondo ſºlº º

il nome di queſta Italica Campania, ma nella guiſa, che !"

ſuo farſi di molti altri vocaboli già eſtinti come parmi, che ""

-

l'vsò Pietro Diacono Caſineſe nella Aggiunta alla Croni- Pietro Dis.

ca di Leone Hoſtienſe al cap.1oo & al cap. 1o 1.del lib.4 del- cono illu:

che è diſteſo hò ragionato altroue. Ottone Friſing ancora ſtrato.

pertacersi di altri ſuoi coetanei come di alcuni, che viſſero

dopò lui,vſurpò più volte nelle ſue opere il medeſimo diſu

ſato nome,3 ſingolarméte nel cap.23 del lib.7 della Croni

ca;& nel cap.24.del lib.2.de geſti dell'Imperador Federico

Barbaroſſa,8 non già nell'antico ſignificato:ma invin'altro

del tutto nuouo, dinotando con tal nome il Principato di

Capua,fondato già da Longobardi, 8 poi ſignoreggiato ottone Fri

da Normannidelche non poſſo lodarlo eſſendo ſtati i ſuoi i."

confini aſſai diuerſi dà quelli di qualſiuoglia delle ſudette taro,& per

Campanie:benche il lodo, che per queſta maniera moſtrò altro lodato

di non eſſergli ſtato naſcoſto che vn tal nome al principio, º Pººdi

è in vna,ò in altra maniera nacque dà quello di Capua, 8

de Capuani; come anche fù creduto dà Paolo Diacono, il

quale nella ſua deſcrittione d'Italia, mentouata à dietro,eſ

preſſaméte diſſe,che Campania appellata eſt proptèr vberrimi

Capue planitiem : caterim ea maxima parte montuoſa eſt; il Paolo Dia

" non diſſe propter vberrimam Capue Campaniam : come cono nota

rebbe ſtato il diritto; percioche egli, ſecondo la comune º

opinione di quella età, ripitò la Campania da campi, 8 non,

già da Campani, ne dalla propriiſſima Campania di Capua,

eſſerſi denominata Lodo parimente Ottone che ſpeſſe volte

congiunſe inſieme il nome di Campania con quel di Puglia, Hu

additando tuttauia il Capuano Principato, come non fece, "s.
nè Hugoneinio , nè Romualdo Guarna, Arciueſcouo altri notati,

- K 2 Sa
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naſcer qual

che confu

Aione.
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Ottone Ba

bergenſe in

vna epiſto

la illuſtrato

Salernitano, nè l'Autor della Cronica di Ceccano,nè alcun

altro noſtro ſcrittore, i quali ſeguitando il volgarvſo,intro

dotto dà ſudetti noſtri Normanni, vſurparono in ſuo cam

bio il nome di Terra di Lauoro, al quale era ſtato attribuito

lo ſteſſo ſignificato, delche a diſteſo deuerò con altra occa

ſione ne'miei rimanenti libri della hiſtoria de'noſtri Prenci

pi Longobardi con nuoua offeruatione ragionare. Et di aſſai

buona accortezza in vero dee eſſer fornito chiunque con

la lettione de libri, 8 dell'hiſtorie antiche,traſcorrédo per la

ſucceſſione delle coſe andate,deſidera formar nella ſua mé

te imagine chiara,8 diſtinta delle varie mutationi, ſeguite

per cosi lungo corſo dianni nelle coſe humane. Percioche ,

chi ſarebbe colui il quale hauendo già conoſciuto,che la Pu

glia fu in alcun tempo congiunta alla Campania, non veniſ

ſe à primo occhio perſuaſo che il ſudetto Ottone,8 gli altri

ſcrittori,ch'io diſſi, i quali congiuntamente anche mentoua

rono queſte due regioni, non l' habbian fatto al medeſimo

antico modo? Et chi leggendo poi nella epiſtola di vn'altro

Ottone,Veſcouo di Bamberga,che vien riferita dal Baronio

negli Annali Eccleſiaſtici nell'anno 11o3,queſte parole. In

Anagnia,ciuitate Campania,que dittonem Romanam diuidit, c

Apuliam, Epiſcopalis benedictionis munus, quamuis indignus,

Domino largiente, ſuſcepi. non caderebbe in penſiero, che la

Campania fu ben congiunta con la Puglia, ma per amplia

tione della medeſima Puglia, diſteſa fin all'antico Latio,che

º poi fù detto latinamente Campania & volgarmente. Campa

gna;come vien tuttauia appellato;doue fu già, & è Anagni:

con pariſſimo errore è quello, che fù preſo dà Pomponio

Mela, il quale non hauendo notitia, che la Campania an

tica giunſe fin alla Lucania,& al Silaro, & hauendo per ogni

modo letto in alcun più antico autore, che fra loro hebbero

vn comun confine, diſteſe la Lucania fin al Promontorio di

Sorréto termine poi dePicentini ? Et nondimeno l'accorto

Lettore auuedutoſi,che nel corſo di molti ſecoli molte han

potute eſſerle mutationi delle coſe humane, non confonde

rà inſieme quelle che in vari tempi furono varie Puglie, 8.

varie Campanie,ò per le loro varie deſcrittioni, è vero per

lo vario vſo de loro nomi. Mà del vario vſo del nome di Pu

glia hò già detto quelche per queſta opportunità bº può

a
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baſtare;& ſimilmente à baſtanza, s'io ben miauueggio, ho

delle varie deſcrittioni della Italica Campania antica fin

qui trattato;nè mi reſta per compimento di queſto Diſcor

ſo a ragionare di altro, che della varia vſurpatione del me

deſimo nome nel modo appellatiuo, ilche compirò ſenza a

altra dimora e i e - - i li i ci - i 21 o2 -

n oro a º ?

XII campania Romana º º ” “
- ſfi

Nè poſſo io perſuadermi, che per altra cagione quel pia- Il nome di

no tratto di paeſe, il qual giace di quà di Roma frà”l Teue- Campania,

re,& Terracina,che fù il Latio vecchio, ſi chiami hoggi vol-giºcº

garmente per ſito proprio vocabolo campagna & in Lati-ºrº

no.Campania che per eſſerſi comunemente creduto, non ha

uerla Campania di Capua ottenuta queſta appellationes,

che per conto del ſuo piano,8 fertil campo, onde ogni al

tro ſimil campo foſſe potuto dirſi in modo appellatiuo col

medeſimo nome. Benche non mi è ignoto, che potrebbe al

tri riſpondermi,hauerſi queſta Campania Romana, è la di

remo il Latio antico, conſeruata queſta ſua nuotia appella

tione dopo che l'ottenne la prima volta per la deſcrittione

di Hadriano.Mà io come ceſſarlotrei dal creder mio, ſenza

ritirarmi dà quelche ne fà dimoſtrato da Procopio,dà Gior

nando,8 ſopra tutti da Paolo Diacono;dal dire de quali ſi è

raccolto,che quella medeſima cotrada,poi ritolta alla Cam

pania,fu aggiunta alla Toſcana? Adunque non ſi dee conſen- a

tire, che in quel punto ella tuttauia ritenne di Campania il

nome,il qualben potè,& douette rimanere al reſto di que- - il

ſta regione.Et fermamente il proprio nome di Campania,

dà molti ſcrittori del ſecolo baſſofi preſo a modo di appel

latiuo. Delche, per cominciar alquanto di lontano è facile

argomento quelche ſi ha in vino degli antichi Gloſſarij, pur

blicati dà Herrico Stefanò nel quale queſto Latino vocabo

lo viene eſpoſto per queſto altro Greco risia che ſuona.

duogo.o regione piana,8 campeſtre," vero,ch'egli di

proprio diuenne appellatiuo Mà vien queſto ſteſſo più aper

tamente confermato da Seruio in quelle parole regate altra Seruio illu

volta nel principio di queſto Diſcorſo inentre ragionando ſtrato.

della Cápania,che fù poi Epiro,cosi diſſe Epyrumi eipbs non

ba

Fà attribui

to ad ogni

campo piano
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habere, omnibus notum eſt; ſed conſtat ibi olim Regem, nomine -

Campum fuiſſ,eiuſuè poſteros Campilid ... dicios, & Epy

rum Campaniam vocatam percoche ancoregli fu del pare
v re,che per lo nome di Campania dinotauaſi, come era cre

denza comunealcun piano campo; onde volle dar conto,

come foſſe potuta dirſi in tal modo quella si montuoſa re

Caſſiodoro gione.Caſſiodoro ſimilmente nella epiſt.22. del lib. 12. do

º nando, come per gran lode, il nome di Campania ad vna

molto fertile contrada dell'Hiſtria;& hauendolpreſo, quaſi

a , in preſto dalla noſtra, mentre diſſe, ritrouarſi anche ii la

ſua Baia, & più d'vn lago Auerno: ſe nol fece appellatiuo,

palesò per ogni modo,che già era come appellatiuo riputa

to,quando ſoggiunſe, ch'ella non immeritò Rauenne Campa

nia dicitur.ilche più à diſteſo ſarebbe a dire. Meriteuolmente

avien detta che ſia il fertiliſſimo campo da cui Rauemna (città a

duel tempo Regal ſede degl'Italici Goti)ogni ſua abbondan

za di cioche ſia neceſſario all' human nutrimento riconoſce: ſe a

più tolto non volle dir queſto, ch'ella con giuſta proportione

appellauaſi per la ſua fertilità, ci piaceuolezza, Campania di

Rauéna,quaſi un'altra Cipania Capuana al cimodo di vna nuo:

ma Roma. Delche ſia pur quelche ſi voglia, ſarà vero per ogni

modo,che vn tal vocaboload imitation della Campania di

Capua,la qualhebbe dalla natura la fecondità per ſuo pre

giofrà molti altri ſommo, 8 ſingolare,fi poi di tempo in

tempo conceduto ad altre ancora di fertilità lodate regioni;

ilche parmi,che con aperto ragionare dir volle il medeſimo

Paolo Diacono riferito non è ancor molto;il qual ſeguitan

ſtrato, do la ſudetta opinione all'hora comune credette che la Cá

ſpania la quale haueadetto diſtenderſi dal Romano territo

rio al Silaro, ottenne queſtonome proptèr vberrimam Ca

º puº planitiem non altro è quel tempo intendendoſi per Can

pania chevn piano fºrti campº quaſi non foſſe queſto
nome vſcito dal proprio nome di Capua, 8 de'ſuoi Campa

ni,Mà nè qui ritroud la liceza degl'ingegni il termine, nè il

i fine percioche andata del tutto in obliuione ogni memoria

dellyna 8 dell'altra di queste due origini, ottone Friſin

- - " nel cap. 13 del librº dei Geſti dell'Imp. Federico Bar

Paolo Dia

º baroſſa non ſeppe del nome della Romana Campania recar

altra etimologia che queſta isl ſuo piano campo, preſa dal

- - - ſigni

l

-

-,

l
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ſignificato di queſto nome,già diuenuto appellatiuo:dicen

do, come ſi è anche riferito a dietro, che poſt emenſionem

montium Campania excipitur,vndè à re nomen trahens, Cam

pania adbùc dici ſolet.ilche io già propoſto hauea.

Mà Ottone par che per la voce.adbùc.habbia inteſo,che dà La Capania

tépi molto alti ella otténe di eſſer detta in queſto modo;qua- Rºa

ſideriuandone l'origine dalla Cipania di Hadriano la quale".

abbracciò il Latio vecchio&il nuouo;iche ſi è manifeſtato ine,

non poter eſſer vero: nè ſe ne troua antichità più alta dell' bardi.

età del Sommo Pontefice Agatone, il qual viſſe intorno gli

anni di Criſto 68o, nel cui Concilio Romano, come ſi note- Ottone Friº

ra alquanto appreſſo, ritrouaſi mentonata: eſſendo io nel re-" Ti

ſto alquanto dubbioſo,ſe della Romana Campania à queſto"

modo:ò pure al modo antico,8 ſecondo la deſcrirtione di

moſtrataci da Procopio che fù livltima in cui foſſe ſtato ab- Dire di si

braciato il Latio nuouo, inteſe S. Gregorio Magno nel cap. Gregorio

18.del lib,3 de'Dialogi,done ſcriſſe,che fuit quidam in Cam-Magno am

pani e partibus intrà quadrageſimum Romana vrbis miliarium, biguo.

i nomine Benedictus,quem Totile Regis tempore cum Goti repe

a riſent,bune incendere cum ſua cella moliti ſunt.Percioche Ter

racina appreſſo la qual città la ſudetta Campania di Proco

piohebbe il ſuo limite dà quel lato fà,al conto di Antoni

3 no nell'Itinerario ben ſeſſantano ue miglia lontana: & all'in

contro potrebbe dirſi,che frà terra la medeſima Campania

molto più innanzi perueniua; eſſendo,forſe, anche lo ſpatio

di LX. miglia già deſcritto conotenumerali,ſtato ſcambia

º

.-

º
-

-r
-

-.l

to dà copiſti in quello di XL.Adunque rimane appreſſo di

a me fin' hora ignoto il certo tempo della naſcita di queſta

r: Campania Romana, il qual nel reſto il penſo aggirarſi in

a torno l'età del medeſimo Pontefice, frà'l corſo del primo ſe- i

a colo che regnarono in Italia i Longobardi.Inteſe bé chiara- . .

mente di queſta Campania Anaſtagio Bibliotecario nelle i",

Vite de'Sommi Pontefici,Stefano 3. & Hadriano 1. ſpeſſe ,i i

volte, della quale parimente inteſe nella Vita di Gregorio 2. più luoghi,

in quelle parole. Exhilaratus Dux Neapolis, deceptus diaboli- . .

º ea infligatione,cum filio ſuo Adriano Campanie partes tenuit, -

- ſeducens populum,vt obediret Imperatori, vt occiderent Ponti

i ficem:il qual fatto auuenne intorno gli anni di Criſto 73o,

imperando Leone Iſaurico.Benche queſto autore altre vol

XII. -
te-o
-
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te parlando di coſe più antiche vsò queſto nome nel ſuo

piu proprio, º più antico ſignificato, ſeguendo, a parer mio,

la forma del dire di coloro, da quali i ſuoi racconti racco

glieua;onde nella Vita di Siluerio attribuì Napoli alla Cam

, pania, mentre di Belliſario diſſe, che venit in partes Campa

nie iuxta ciuitatem Neapolim.Et di nuouo nella Vita di Gio

uanni 3 racconto di Narſete, che egreſſus de Roma venit in

Campaniam & appreſſo poi ſoggiunſe, che il medeſimo P6

tefice, il quale gli ando dietro, feſtinus venit Neapolim. Se

condo il qual ſignificato ancora fu da lui chiamato il Pon

ci tefice Sotero.natione Campanus,de ciuitate Fundis; percioche

: ville Sotero intorno gli anni di Criſto 175.a tempo di Mar

co Aurelio,ſucceſſore di Antonino Pio : quando ſi oſſeruaua

la deſcrittione della Campania di Hadriano. Siche io non

Antonio veggio per qual modo Antonio Caracciolo nella Sett. 2 del

Caracciolo cap.11. del più volte citato ſuo libro de Sacri Monumenti

fºtº º di Napoli, ragionando dell'epiſtola di quel Papa, ſcritta
più modi, Campanis omnibus Epiſcopis:chiamollo noſt ſano:s'egli

piſcopis:cniamollo noſtro paeſano:seg

non fù della propriamente noſtra Campania,ma dell'altra ,

nó ſol più nuoua:mà più larga 8 più comune.Mà egli vſur

pando quelche non era ſuo, anche ingiuſtamente ſi dolſe e

nella Sett.5.del cap.2 che Filippo Ferrari nel ſuo Catalogo

de'Santi d'Italia è 25 di Marzo haueſſe tolta alla medeſima

noſtra Campania quel ſanto monaco, appellato Benedetto di

cui parlò S.Gregorio recato a dietro, hauendolo attribuito

alla Campania,che abbracciò il Latio, dicendo. Locus vbi

Sanftus Monachus habitabat non exprimitur à S.Gregorio: in

Latio tamen fuiſſe, cuius magna pars olim Campania dicebatur,

Filippo fuiſſe oportet Ben vorrei che lo ſteſſo Ferrari all'incontro nº

ierrari ri- haueſſe riſtretto il nome di Campania advna ſola parte del

fiutato in . Latio,mentre per ogni modo pensò, che quel Sommo Pon

più mºdi tefice parlata della Campania la qualfi poi diſuſata. Et di

- a più vorrei,che non haueſſe preſo non molto diſſimile ſcam

bio dal Caracciolo hauendo, dà ſe ſteſſo diſcorde, ripreſo il

" Baronio perche chiamaſſe Siluiano,Veſcouo in Campania,

dato. il quale fu Veſcouo di Velletri:città già de Volſci,8 del La

tio,& hauea reſo del ſuo dir buon conto in queſte parole s.

Licet ea ciuitas in Volſcis ponatur ab antiquis, obtinuattamen

loquendia ſies, vi eadem Prouincia, e anti- diceretur:

- - - - - C1 -
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citando anche à fauor ſuo gli Atti del Concilio Romano,

celebrato a tempo del Pontefice Agatone, ne'quali ſotto

ſcriſſe il ſuo nome Placentino Veſcouo di Velletri della a

prouincia di Campania: & per Campania non può inten

derſi altra che la Romana, di cui hora parliamo,come non

è ancor molto ſi è notato, la qual aſſai acconciamente diſſe

il medeſimo Baronio, che per vſo di ragionare ottenne que

ſto vocabolo,nè l'attribuì ad alcuna Imperiale,nè à qualun

que altra deſcrittione. Della ſteſſa Campania finalmente in

tendeua Guntero nel lib,9 del Ligurino,doue racconta,che Gºatsro il:
l'Imperador Federico Barbaroſſa ritrouandoſi in Italia (fi luſtrato e

nell'anno 1158) & eſſendoſi ridotto in Alba per paſſarui

quell'Inuerno

, Indè per Etruſcas Legatos deſtinat vrbes,

3- Campanaſluè domus, 6 quasin littore curue

» Equorei lauat vnda ſalis,qui debita Fiſco

» Iura vetuſta petant – i - .

Béche il ſuo ſpoſitore Giacomo Spigelio credette,dà luira- ass

gionarſi della Cápania,cotato dagli antichi celebrata,che fùg"

chiuſa da Promotori di Sinueſſa,8 di Sorréto;hauendo po-r" ,

tuto anuederſi del preſo ſcibio per le parole di Radeuico nel º

c.Io.dell.2.ch in quel pito hauea sù gli occhi, nelle quali vi Radeuico

ſi ſpiega lo ſteſſo fatto, alquanto più chiaramente in queſto luºº
modo. His geſtis, Fridericus pro recreando milite in opinis, o º luoghi.

non dim bello tattis Italia locis hyemareſtatuit; proximumquè

Natalem Domini apud Albam ciuitatem celebrans, nuncios pro

colligendo fodro per totam Tuſciam,6 Maritimam, 3 Campa

niam direxit. Et come hauerebbe potuto quell'Imperadore, ,
richiedere le noſtre città del Fodro,a lui douuto,che ſono le

vittouaglie & in lor vece alcuna ſtabilita quantità da dana

riper le paghe del ſuo eſſercito (annonas militares il chianò.

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 Offici nel

egno di Francia crede, che tal vocabolo auenam,cº palei

ſignificat, dal qual ſia nato quello di Foriero, 8 di Foraggio)

Come dico hauerebbe potuto Federico dimandar a noi il -

Fodro,s'egli non riteneua quì alcuna poteſtà,nè fignoria; eſ. . . . . .

ſendo in quel tempo queſti luoghi compreſi ſotto i partico
XII. L la
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lari nomi di Terra di Lauoro,di Ducato di Puglia,8 di Sici

lia,in vnRegno congiuntamente appellato. Regno di Sicilia.

il qual dominauaſi per paterna ſucceſſione dal Rè Gugliel

- mo primo? Ben potè Federico riſcuoter quella ſorte di tri

buto dalle città della Campania Romana per le attenenze »

de'patti degli ſcambieuoli aiuti, promeſſi frà l'Imperio, & la

Chieſa:oltre che niuna vicinanza hauean con le noſtre città

quelle della Toſcana,8 della regione,che tuttauia ſi chiama.

Marittima.d vero.Maremma come l'hauean con quelle della

Campania, ch'hò detta. Et di ciò baſti potendoſi anche di

quà gli ſcambi di molti altri moderni autori, in queſto me

deſimo ſubietto dà lorpreſi, facilmente ſcoprire, 8 rifiutare.

XIII. Altre nuoue Campanie in va
a - rie regioni.

- Hor dopo che il nome latino di Campania di proprio,

ºi;" ch'egli era diuenne appellatiuo,& comune: no è alcun dub

, i bio,che come ſempre più,8 più facilmente ſi andò allonta

campofà nando dalla ſua prima natura così ancora traſcorſe più lar

detto cam- gamente per tutti i piani campi,i quali ne furono detti vol

pania. arméte campagna benche altri di alquato minore fertilità

lla original Capania Italica, 8 altri no ne foſſer di veruna

dotati:eſſendo del medeſimo nome ſeguito appunto il con

trario di quelche ſolea farſi all'hora che s'imponeua nella

maniera de'nomi propri; quando fu chiamata Campania

l'Epiro,ch'era intieramente montuoſa.In queſto così largo,

ottone Fi º nuouo ſentimentovſolo bene ſpeſſo il ſudetto Ottone,
fingenſe il Friſingenſe,ondenel cap.3 1. del lib. I. de'Geſti dell' Impera

i" in dor Federico deſcriuendo i confini dell'Hungheria diſſe, ch'

più luoghi. ella attingitur intèr Auſtrum,cº Orientem Roma (leggi. Roma

nia;che fù già la Tracia)Intèr Aquilonem, 6 Orientem Pece

natorum,cº Falonum (di queſti popoli, 8 loro paeſi può ve

Fra quali è derſi l'Hortelio nel ſuo Teſoro Geografico ) maximam ve

".g", nationum copiamhabente, ſed vomere, di raſtro penè experte
campania. Et di nuouo al cap. 11 del lib.2.ragionando di eſ

suella del ſº Federico. Poſthaec Princeps de Saronia in Boioariam ſe reci

fiume Lico. piens,acinde per Alemaniam tranſiens,anno ſui Regni tertio, ins

campania Lici fiuminis, termino Baioaria,contrà cimitatemAu

gº
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guſtenſem,circa principium menſis Ottobris,militem in Italiani

iturus,collegit.Etancor la terza volta nel ſeguente cap. 16.

douedeſcriue il ſito di Tortona,dicendo. Eſt autem Tortona Et quella di

penè in pede Apennini montis,ex ea,qua Apenninus, & Pyre-ººº

neus iunguntur, parte ſta, campaniam Papia, ſei Mediolani,º

tanquàm è ſpecula proſpiciens. Et appreſſo ſimilmente chia

mò il medeſimo largo campo di Pauia, & di Milano con lo

ſteſſo nome in queſte parole. Papienſibus in campania, que

contrà Papiam, ſeiù Mediolanum ad Orientem, vel Aquilonem

extenditur, reſidentibus. --- - -

Era ancor molto prima della ſua età ſtato vſurpato nel campani

medeſimo modo dà Eulogio negliAtti de Santi Gumeſin- i".

do, & Seruodidio, che ſi leggono appreſſo il Surio à 13. di in Hiſpagna

Gennaio, ne quali vien mientouata la campania, è ver

campagna di Cordouain Hiſpagna, detta volgarmente s.

Campilia. ..: 1 . . . . .

Mà più anticamente vedeſi nella ſteſſa maniera vſato dal- In Francia

l'Autor dell'Appendice all'hiſtoria di Gregorio Turonenſe,"

doue nel capiº ſi legge il nome della campania Arciarenſe,i
& al cap.38.quello della campania Tullenſe; & dal medeſimo ei Renenſe.

Gregorio al c.17 del l 4& al c.18.dell.5.& in altri luoghi ſi

métoua la càpania Remenſe,della quale anche ſi ha memoria

in tépi più alti appreſſo l'Autor dell'Appédice alla Cronica

di Marcellino Conte nell'anno 15.dopo il C6ſolato di Baſi

lio il qualfi di Criſto il 556.Talche è molto vero, che can

pania latinamente 8 campagna volgarmente, diuenne alfi ,

ne comun nome di ogni piano territoriodi qualſiuoglia , Gregorio

città; onde il medeſimo Gregorio al cap. 35- del lib.7, non fa,i

parlò in altro modo in quelle parole. Conneniturad Conne- ſtrato. “

nas ſic enim diximus nomen vrbis; omniſpuè phalanga in ſub

urbana vrbis campania caſtrametata eſt. eſſendo nel reſto poi

queſto comun vocabolo diuentito proprio di alcuna piana

regione:cotanto grande è la forza dell'human vſo: come ſi

è veduto della Campania,ò ver Campagna Romana; & hor

hora vederemo della ſudetta Campania Remenſe.

Et lo ſteſſo potrebbe ancor dirſi di vna altra campania, Cipania in
già per alcun tempo nota,ma hora del tutto oſcura, è diſu- " ap

ſata; alla qual parmi, che ci faccia buona ſtrada la ſpoſitio-i":

ne,recata dà Gioſeffo Scaligero alle parole dell'antico Seo- ma ei verona

XIII. L 2 lia
-

-
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liaſte di Giouenale ſopra la ſua ſeconda Satira, il qualpar.

lando di Ottone, vinto dà Vitellio, diſſe, che ciò auuenne,

" Bebriacum Campania: ilche dà lui è accettato per vero,

cendo negli Auuertimenti alla Cronica di Euſebio, che ,

- ità vocal campeſtria Cremona, Mantua,cº Verona: vt in Gal

lia eſt campania Remenſis, campania Laudunenſis; ilche non

fù auuertito dal Cluuerio, onde ſi perſuaſe nel cap.26 del

iglºriº lib. 1 dell'Italia, le ſudette parole di quello scoliaſte eſſer

º corrotte, douerſi leggere.apùd Bebriaeum,vicum Gallie.

XIV Campania remenſe in .

. . Francia.

Ea es ania Mà della Campania Renenſe, è ver dicaſi del territorio

i riſ, della città in Francia appellata. Rheims: diſteſo in vn pianiſ.

fà il piano ſimo, & molto fertil campo, al quale i territorij, & le cam

territorio di pagne delle città vicine, altrettanto fertili, 8 piane,in vna ,

º iarghiſſima campagna ſi congiungono, auuenne quaſi

quello ſteſſo,che ſi è detto eſſer auuenuto per altra cagione

della Campania di Capua, nella quale propriamente furono

compreſe le città de' ſuoi Cápani;& poi molto conueneuol

méte(ſeguirò per queſta volta l'opinione,ch'hò attribuita a

Liuio) ella fà allargata in maggior regione; ſiche il ſuo no

me ottennevn doppio ſignificato,egualmente dimoſtrando

passº minore & la maggiore. Così Rheims ancor vide appel

proprio" pellarſi in vn medeſimo modo il ſuo proprio territorio, è il

me di vne, reſto del paeſe d'attorno; & raccoglierſi i territorij, & le s

intiera re- campagne di molte città ſotto vn comun vocabolo, che in

sºnº volgar Franceſe tuttauia s'vſa, & diceſi. Champagne. nè più

pet mododi appellatiuo: mà qual proprio;come anche in

Italia è diuenuto di quello della Campagna di Roma, nella

qual maniera molti ſcrittori in vari" traſcorſi l'hanno

-- - vſato. Frà queſti è di ogni altro il più antico Gregorio Tu

:- ronenſe, mentouato altre volte, il quale al cap.4.del lib.6.&

2, di- al cap.14 del lib.9. & ſecoSigeberto nella Cronica all'anno

gnita. 699.chiama con titolo di Duca il ſuo ſignore, 8 Ducato la

ſua ſignoria: benche al cap.9 del medeſimo nono libro l'ap

pella anche Regno;mà altri,che viſſero molto tempo appreſº

- fo, de'quali baſterà notare l'Autor della Genealogia dei

- B.Ar
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BArnulfo,3 Guglielmo De Nangis ne'Geſti di Ludouico

Re di Francia, ſpeſſe volte il chiaman Conte: & come hò picui non ſe

detto, di queſta Campania non trouaſi altra memoria più º º

antica di quella, che ſi ha nel citato Turonenſe; delche haué-"iº

do ancor paſſata ſua diligenza Pietro Piteo, diſſe nel cap.1. "

del lib.2 degli Aduerſarij,hauerne ritrouato il medeſimo ſi

lentiofrà gli autori.Le ſue parole ſon queſte.Vnum tamèn il

ludaddam,Campania appellationem, eius quidèm, cuius hodie

vrbium noſtra mater eſt (intende di Rheims, ſua patria) non

din me apùd vetuſtiorem paullò ſcriptorem legere potuiſſe. Si

che deuerà eſſervana fatica,ch'altri ne vada più lungamente Eſena, ten

ricercando;nè io ne ſoggiungerò altro, che la ſua deſcrittio-hoggi i ſuoi

ne, dichiarataci dà Gerardo Mercatore nel ſuo Atlante in confini,e le

queſto modo.Campania,qua ſequitur,dicta eſt à camporum la- "naturali

titudine longitudinequè,vt notat Gregorius Turonenſis (non mi oti famoſe,

ſono ancora abbattuto nel luogo, in cui Gregorio paleſe

mente ciò affermi)eſt enim campeſtris admodum,3 plana. Cir

cumdanteam vndiquè Brienſium, Burgundionum,Caroleſiorum,

& Lotharingorum ditiones, atquè territoria. Agri paſſim fru

mento, vino, omniquèpecorumgenere abundant, nec deſunt ſyl

ua, opimas que prebent venationes, iucundaquè aucupia. Fin

quà Gerardo. Et eſſendo ancor io fin quà diſceſo dalla mò

tuoſa,8 antichiſſima Campania di Epiro, dopò hauer tra

ſcorſo col mio piano dire per le altre Campanie più nuoue ,

& più piane, ſon finalmente peruenuto alle Campanie de'

tempi preſenti con lunghiſſimo viaggio di molti ſecoli ſen

za veruno impedimento; & con molte, 8 varie rifleſſioni,

quaſi così far conueniſſe per la Greca etimologia dal nome.

Kaureuss.flexuoſus.mi ſon lor d'intorno non vanamente,s'io

ben credo, raggirato ; ſiche qui mi rimarrei : ſe Soſipatro

Cariſio, 8 Lucio Floro di certe altre loro Campanie, non

molto facili, 8 piane,non m'inuitaſſero per poco altro, ſpa

tio di tempo a ragionare.

XV. Campania mentouata dà Soſi- i aCapani

agapantas

patro Cariſio. l'eta, e la e

- - - - - patria di So

Mi sforzaSoſipatro à ragionar di vna ſua Campania, diſi né ſo

cui parlò nel lib. 2 della ſua Grammatica alla voce. Primo no ben note,

-, pe
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pedatu. con queſte parole. Hodieque noſtri per Campaniam ſic

loquuntur. Per le quali non ſi ſcorge molto apertamente, ſe e

fù ella compreſa in alcuna delle Campanie, ch'hò deſcritte

fin'hora:ò pure ſe fà altra,dà me non conoſciuta; non ſape

doſi nè anche con buona chiarezza in qual età egli viſſe, 8.

molto meno in qual città nacque. Et per quelche appartie

ne all'età,è ſol certo,che fù prima di Priſciano, il qual cita

il ſuo nome nel lib. 1o. & fiori à tempo di Giuſtiniano il

maggiore; ma non può alzarſi ſopra l'età di Porfirione ,

Grammatico ancor noto, di cui egli all'incontro fà men

tione nel medeſimo ſuo lib. 2. ſiche di lui non può hauer

inteſo Quintiliano mentre di vn tal Cariſio ragiona nel

cap.1. del lib. Io & è forza, che la ſua Campania,riputata »

ſua patria, onde comunemente vien creduto, & appellato

Campano, non poſſa eſſere ſtata alcuna delle Campanie più

antiche di quella di Hadriano, a tempo della quale Porfirio

ne viſſe, come ſi comprende per quelche diſſe del ſito di

Triuico, ilche fù notato è dietro. Sarà egli adunque ſtato

li Campano,ò della medeſima Campania,ò di alcuna altra di

i"" tempo minore.Etio in vero ſarei molto diſpoſto à credere,

f", dii, che nacque nella Campania Franceſe;& ne ſarei perſuaſo dà

uer parlato quelle parole, che diſſe nel Proemio della ſua opera ſudetta,

della Cam ragionando ad vn ſuo figliuolo in queſto modo, Eritiam

pº tue diligenti e frequenti leſiione ſtudium meum ex varijs arti
menſe. bus irrigare memorie, tuiſquè ſenſibus mandare; vt quod ori

ginalis patria natura denegauit (altrimente leggeſi originali. )

virtute animi affettaſſe videaris.percioche in Francia nel ſuo

ſecolo, il quale và di pari col ſecolo di Sidonio, parloſſi in

Il Sirmódo lingua Latina come oſſerua il Sirmondo ſopra l'epiſtro del

iodato. lib.4 del medeſimo Sidonio, rozza,8 inculta; ſiche può aſſai

bene attribuirſi à Franceſi di quel tempo quello inculto La

tin parlare primo pedatu;à quali vin tal linguaggio non era s

naturale. Mà à queſta interpretatione io non poſſo accon

ſentire,non trouandoſi della Franceſe Campania mentione

, in alcun autor, che preceda l'età di Priſciano.

it:º Deueremo adunque volger l'animo altroue; & parmi di

pania il ter-Poter credere non irragioneuolmente, che Sofipatro dicen

ritorno della do per campaniam non inteſe di alcuna regione così detta ,

ſº Patria e per ſuo proprio nome;mà della campagna, 8 del territorio
la campagna - della
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della ſua patria,qualunque ella ſia ſtata; alche ben ſi confà

il tempo della nuoua vſurpationedi queſto vocabolo, preſa

à farſi ancor prima dell'età di Seruio,come ſi è dichiarato.

Fù adiique vſato quel dire,s'io bé cóprendo,dalle genti,che

nel ſuo paeſe eranrozzi contadini, & di campagna; & egli

volle notarlo, comealtra volta nel lib. 1. notò quell'altro

rozzo parlare,vſato in Italia ſimilmente dà contadini, dice

do. Diminutione panis,paſtillus dicitur; hodiequè in Italia ruſti

cos dicere animaduertimus.Etnellib.4ſalamentum (altri leg

gono ſalmentum) imperiti dicunt prò ſalſamento. Et potreb

beſi riputar Italiano, 8 di alcun luogo vicino a Marucini, il quale par

de quali nel lib.2 con aſſai curioſa oſſeruatione dimoſtrò Italiano,º

l'vſo,ch'haueâ,chiudergli auuerbi nella lettera o mandata ºl'

in bandola.E nelche affermò,ſe dal ſuo corrotto teſto io bé

comprendo, eſſerſi dà eſſi hauuta molta queſtione, 8 gara

con gli Hoſteatini. Le ſue parole nell'editione Napoletana

dell'anno 1533.& in quella di Baſilea del 1551.con picciola

varietà ſono le ſeguenti.Non quianegem vltrà ſafinum (ſarſi

mum. hà la più nuoua, & ambedue ſenza alcun buono ſenti

mento)intèr quaſtionem Oſteatinis (Oſceatinis. hà la medeſi

ma)vt Marucinis eſt moris. E literam relegare.O.videlicèt prò

eadem litera claudentibus dictionem. Percioche per Hoſteatini

parrebbe d'intender i cittadini di Hoſtia, cognominata di

Aterno, i quali furono detti a queſto modo, & non già. Ho

ſtienſi.a differenza degli habitatori di Hoſtia del Teuere;co

me degli habitatori delledue Albe,altri Albenſi, alrri Albani

per ſimilcagione furono chiamati, facendone fede Varrone

al lib.7.della lingua Latina,Appiano nel libro della guerra

di Hannibale,8 Quintiliano al cap. 1o del lib. 1. Et di que

ſta Hoſtia di Aterno invero non molto famoſa,han per ogni

modo fatta mentione alcuni ſcrittori antichi,citati dal Clu

uerio nel cap.12.del lib.2. dell'Italia, il quale nel ſeguente º

cap. 13.acconciamente anche corregge due Itinerari, in cui

il latino nome di Chieti,città de ſudetti Marucini,vicina di

queſta Hoſtia di Aterno, corrottamente vien rappreſentato

in queſto modo.Thee marracino.& in vn'altro.Tea Nomarru

cinoceios.in cambio del diritto.Teate Marrucinorum. Benche

io penſo che queſti Marucini,da Soſipatro oppoſti a gli Ho

ſteatini,ſian propriamente i cittadini di Teate, è diremo di illu

Chic

Il Clunerio

lodato -

Soſi"

rato,
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Chieti,che fù metropoli della gente di queſto nome,eſſendo

i º - ſtatavſurpata dopo la declinatione dell'Imperio Romano

i tal maniera di attribuiri comuni nomi delle prouincie, Se

i delle regioni alle loro maggiori città,delche hò recati mol

ti eſempi nella mia hiſtoria de Prencipi Longobardi: &

queſto ſia detto per incidenza,nulla intanto affermando di

certo della patria di queſto autore,
a -

MVI. Campania non ben creduta men

- touar/i dà Lueio Floro.

º loro di gete Etnulla ancora parmi, che ſia sbrigata più della ſua, la

S", Campania di Floro il quale parimente la chiamò ſua: eſſen

i do egli ſtato creduto dal Lipſio al cap. 5. del lib. 2. de' ſuoi

Traiano. Eletti dal Voſſio al cap.3o del lib.1. degl'Hiſtorici Latini,

& dà altri, eſſer della gente Spagnuola. Annea; & di patria

- Cordubeſe, onde potrebbe crederſi hauer parlaro della

i -- Cordubeſe Campania già dichiarata. Le ſue parole al cap.

5.del lib.3.ragionando di Mitridate,che vinto dà Pompeo

nella Cappadocia,ò ſia nell'Aſia minore,ſaluoſſi cò la fuga,

i ſon queſte. Quippè cìm effigiſſet hoſtem,Colchos,Cilicic (altre

i ſtampe hanno. Sicilia.) quoque littora, o Campaniam noſtram

º Non per ch ſubito aduentu terrere voluit.Mà egli,al comun parereeſſen

": do viſſuto nell'età di Traiano,ò pure ſenza alcun fallo,pri

f,i ma che il territorio Cordubeſe foſſe in modo appellatiuo

la capania potutodirſi campania par che douette al ſicuro intender di

di Francia alcuna altra regione dello ſteſſo nome,altroue collocata.

Talche,forſe potrebbe applicarſi il ſuo dire alla Campania

Franceſe,non per argomento del tempo del ſuo nome, che s

per ſe ſteſſo contiene la ſteſſa ripugnanza, 8 nulla ſappia

rºſº ºrmo della ſua antichità,che baſti a farlo credere à lui egua

"i", le; ma per quelche dell'eſſer ſuo ſi perſuaſe il ſudetto Voſ.

ai, ſio,& anche prima fà detto da Giouanni Stadio, ch'hebbe »

perguida il Volaterrano, primo autore di queſta opinione,

che il padre fu quel Giulio Floro, chiamato dà Quintiliano

al cap.3 del lib.1o. in eloquentia Galliari(quoniàmibi demùm

exercuit ea)princeps.ſiche egli,ò nato,ò per la dimora del pa

dre in Francia,diuenuto Franceſe, haueſſe appellata ſua la

Franceſe Campania. Erà queſto accozzamento di due ſue

pa
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patrie per via d'vna sì fatta genealogia potrebbe parere, Alche acci
che ſcambieuolmente dia fauore il ſuo ſteſſo racconto dell'ſºr º

improuiſo terrore,che quel vinto Rè fuggitiuo,con viaggio

Franceſe,dicendo di lui Appiano nell'hiſtoria appunto del

le guerre Mitridatiche, che mentre egli fuggendo ſcorſe le ,

regioni intorno la Palude Meotide, conciliò alla ſua amici

tia i ſignori di quei luoghi, muram expeditionem cogitans (co

si parla il ſuo Latino interprete) per Thraciam, 3 inde per

Macedoniampoſtremò q; per Pannoniamſuperatis Alpibus,Ita

liam petere.Talche in quel cammino hauerebbe potuto ſpin- ,

pare lo ſteſ,

- - - 0

al pari lungo che ſtrano, penſaua recarin quella Campania te.

ſuo raes

gerſi nella Campania di Francia,8 fuori di ogni human pé- Ma egli

ſiero improuiſamente aſſalirla.Mà ſconueneuoliſſime in ve chiamaua

roſon queſte, che parrebbero così bene acconce conuene
ſue le coſe

de Romanº,

uolezze. Et in pruoua di ciò ſia lo ſteſſo Floro,il quale ſem-,gia quel

pre parlò delle coſe de'Romani, anche à petto de ſuoi Spa- le isp.

gnuoli,8 de Franceſi,come di coſe ſue:nè per altra maniera gna, nè di

douette appellar ſua quella Campania, la quale à lui,egual- fº

mente che il reſto della Spagna per niente:mà alli ſuoi Ro

mani apparteneua Hiſpania,diſſe al cap.17.del lib. 2. nunquà

animus fuit aduershs nos vniuerſe conſurgere. & nel cap.1o.

del lib. 3. non con diuerſo affetto, ne con diuerſo modo di

dire notò il ſiniſtro caſo d' vna Romana legione, che ſeguì

in Francia,dicendo. Cottam cum Titurio Sabino ibi amiſimus.

Adunque più toſto deueremo credere,che dà lui fù dimo
s Può hauer

ſtrata la famoſa Campania Italica, che al ſuo racconto più "i

acconcia di tutte l'altre, ſola n'è rimaſa. Et può queſta la famof.

ſentenza maggiormente parer probabile,per eſſer caduto in Campania -

penſiero di Mitridate, di aumiar ogni ſuo sforzo cotro l'Ita-º

lia in vn'aſſalto repentino per le regioni raccontate dà Ap

piano, il qual anche diſſe, ch'egli ad Gallos (nel Greco e.

Ria rave. Celtas. col qual vocabolo dà vari autori furono in

quella lingua appellati i popoli di là delle Alpi, ch'habita

uan dall'vna & dall'altra parte del Reno ) quorum iam an

tè hac de cauſa parauerat amicitias,iter deſtinabat, vt cum eis

per Alpes Italiam inuaderet. Mà io pur veggio, che lo ſteſſo

ſuo racconto inconciliabilmente tuttania contraſta anche ,
Ma per mo

do troppo

à queſta interpretatione ; poſciache per qualcagione dire- ſtranº,

mo,che à quel Rè,paſſando in Italia per l'Alpi, foſſe potuto
XVI. M Ca
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cader nel penſiero di aſſalir primieramente la Campania ,

cotanto in quà collocata tralaſciate,ò traſcorſe l'altre ſue º

regioni,è la ſteſſa Roma, che in quel cammino gli ſarebbe

ſtato forza non ſenza ſpeſſi, 8 graui fatti di arme ſuperare:
Per altro Mi ſi riſponderà adunque la terza volta,che né queſto ma

"l" altro aſſai diuerſo penſiero riuolgea quel Rè perla ſua men

",a-te,del quale il medeſimo Floro con maggior chiarezza par

ſi, ci lò,ſoggiungendo a quelle che ho riferite, queſte altre paro

mia Italia le. Mor ſubruto Pyrai portu,Colchos tenùs iungere Boſporoni
º da indè per Thraciam,Macedoniam, 3 Greciam tranſilire, ſic Ita

liam nec opinatò inuadere tantùm cogitans.Siche à queſto dire

Mitridate non con terreſtre, 8 molto lungo viaggio paſſan

do per l'Alpi;mà con marittima,8 brieue nauigatione pen

ſaua per la Grecia tragettar in Italia, 8 nel ſuo primo arri

uo la Campania Italica di terrore riempire. Et queſto ſenti

mento aſſai ben ſi adatta a quella lettione, che ritengono

molte antiche editioni di Floro, le quali non han come al

cune altre. Cilicic quoquè littora:mà.Sicilie; i lidi della cui

Iſola, ancor fuori di ogni ſua voglia , conueniua à Mi

tridate, di Grecia paſſando in Campania coſteggiare. Io

E ºra nondi ioche ſia poi vero di vn tal paſſaggio di quel
più ſtrano nondimeno, cioeneſia poi vero di paltaggio di q

degli altri. Rè per mare,ch'è taciuto dà Appiano;& dà Floro non vien

nè pur ſognato;nò facilmente acconſento,ch'egli hauerebbe

potuto aſſalir Colco,& i lidi della Cilicia, è ſe piace della

Sicilia,in vn medeſimo improuiſo viaggio, come il contro

uerſo teſto dir pare.Et certamente a queſto non potraſſi co

tradire dà huomo,ch'habbia ancorche leggiera notitia del

la lontananza frà tali luoghi purtroppo ſmiſurata.

cº neceſſa. Ma laſciando molte altre conſiderationi,non è egli vero,

ria,e facile che Mitridate dopò che fù rotto dà Pompeo, preteritis Eu

i". pbratis fontibus (ſono parole del Latino interprete di Plutar:

ſiconcla Vita del medeſimo Pompeo, alla cui ſentenza è di

bauer dive accordo Dione al lib. 36. & l'Autor dell'Epitome di Liuio,

runa cam- nel lib. Io1.) intendit per Colchos fugam Et non èancor vero,

i" º che Appiano ſimilmente appreſſo il ſuo interprete, diſſe nel
ato, luogo allegato a dietro, che ad fontes Eupbratis properauit,

Colchos petiturus; & che penſaua, perluſtrata in circuitu ora

Pontica, Scythiſq; maris eius accolis, 3 Paludis Meotidis, per

uadercin Boſphorum, pulſoquè Machare, ingrato filio, rursis

aper
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apertum cum Romanis bellum gerere,cº ex Europa impugnare

dian, diremptam freto modico º Et che quel ſuo figliuolo ha

uendo inteſo,eum tot feras gentes, 6 qua vocantur Clauſtrz

Jythie,nnliantea permeata,tranſiſe;ne hauendo potuto mi

tigare il ſuo sdegno,fuggi via, & gli laſciò vacuo quel Re

gno, nel qual tempo Pompeius fugientem Colchos, vſquè

perſecutus eſt, de vlteriore fuga per Ponticas, Meoticaſquè gen

tesnil ſuſpicans; ratuſtuè profugum nil magnum auſurum po

ſted Colchos ohibatº Sarà adiique ancor veroche Floro,no di

ſcorde dà queſto racconto,hauteſſe ſcritto in queſto modo.

ºuippè cum effugiſſet hoſtem per Colchos, Scythie quoquèlitto

ra,3 clauſtra,noſtra ſubito aduentu terrere voluit : hauendo

appellato.noſtra per ſuo coſtume cioch'era de Romani. Ne

io penſo che la confuſione,8 il diſordine, che nel ſuo volga

totalto ſi è dimoſtrato,poſſa attribuirſi a lui ſteſſo, é à ſuo

error famigliare, per eſſer egli ſtato ſtudioſamente troppo Floro no

intento ad vna compendioſa,8 arguta breuità, onde bene , tato.

ſpeſſo accozzò inſieme,8 taluolta diſtinſe, 8 luoghi, 8 tem

pi,& auuenimenti, che accozzar, è diſtinguer non conueni

ua hauendo io recati raffronti, 8 contraſegni aſſai baſtanti

a dimoſtrar l'errore della ſua volgata lettione, 8 in qualmo

do poſſa acconciamente riconciarſi. Ne delle molte Cam

panie,mentouate dagli antichi,mi reſta à diraltro,

5 5,i
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Delle materie principali, che ſi trattan

II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

nel ſecondo Diſcorſo.

I Romani deſcriſſero queſta Campania nel modo dimo

ſtrato dalla natura, cº per ſua lode: non per ſuo co

gnome la diſſero Felice.

La Campania Felice fà ſcambiata dà alcuni antichi con

quella, che giunſe fin al fiume Silaro, 3 con la Ca

puana.

Confine della Campania Felice verſo Occidente.

Confine della Campania Felice verſo Mezzogiorno.

Confini della Campania Felice verſo Oriente, º verſo

Settentrione.

Forma della Campania Felice, i ſuoi aditi.

Liri fiume. ſuoi vari nomi antichi, di nuoui. Mintur

no città. Traietto.

Campo Veſcino.Campo Ceditio. Veſcia città.

Sinueſſa città. Petrino.Mondragone:ſua etimologia.Ac

que Sinueſſame: loro bagni. S.Cromatio,º ſuoi com

pagni martirizzati in Sinueſſa. Plotino,forſe,quiui

pensò iſtituir vna Republica al modo di Platone.

Alberghi Ceditij.Cedia. Papia: caſtelli.

Via di Domitiano dà Sinueſſa a Pozzuoli. Viaggio di

S.Paolo Apoſtolo dà Pozzuoli in Roma.Saone fiume.

Volturno fiume. Anticamente non bebbe altro nome. Ca

pua non mai detta. Volturno. Proprietà del fiume

Volturno. Ponti ſopra le ſue acque.

XIII. Volturno città. ſuoi accreſcimenti, ſua diminutione. In

XIV.

XV.

alcun tempo appartenne al Veſcouo di Sinueſſa.

Literno città.Vico appreſſo il lago di Literno.Fiume Li

termo.

Cuma città. Opicia, 6 Opici ſono lo ſteſſo,che. Cam

pania.6 Cápani.Capo Cumano,detto dà Poeti Gre

ci Flegreo. I Calcideſi dopo la GuerraTroiana,pri

ma di ogni altra loro città in Italia, e in Sicilia fon

-
- -

-
da
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e darono Cuma : detta anche . Miſena : habitata dà

Teſpoti,ò Teſpiadi: ſoggiogata dà Capuani ſua vlti

ma fortuna. - a f.

XVI. Miſeno città porto,6 Promòtorio:nome comune d vici

mi luoghi;poi corrotto, la città del tutto eſtinta. Ba

ia porto,e città amena. Via Herculea Porto Giulio.

XVII. Gauro monte, ferace di vino. In alcun tempo mandò

fuori fiamme. Nonfà altro monte nella Campania

Felice di ſimil nome. . .

XIIX. Pozzuoli città. ſuoi principii ſuoi accreſcimenti. Foro

di Volcano. » . . . . . . . .

XIX. Campo Flegreo: detto dà Latinis Leboria. ſuo ſito. ſua

- miſura ſia fecondita in antichiſſimi tºpi midò fiſime:

e mandolle ancora il luogo appellato. GliStrini. &

quello in cui hora è il lago Agnano, º -

º X. Monti Leucogei Sepolcro di Virgilio.Grotte Pozzuola
na,in cui diſcendeua incerto lume. . . . . . - i

2 º I. Palepoli, Napoli, due citta, e vn popolo. Palepoli al

principio chiamata Partenope:nome poi comune an

che à Napoli: loro fondatori, loro ſiti. Napoli, piace

uol otio de Romani, lor Colonia per bonore, i

XXII. Sebeto fiume. Veſuuio monte. ſuoi antichiſmi incendii

ignoti, ſuaforma mutata più volte. Dà ſotterranei

fuochi, che già il mandarono fuori, ſcemato. Sacro è

Gioue Veſuuio. -

º XIII. Veſeri città, fiume:non diuerſo dal Sebeto. Hercola

- neo città porto, i Promontorio.Taurania città.Coſa

città. Pompei città,cº porto queſto ripieno dalle erut

tioni del Veſuuio:quella ruinata dal terremoto.

2 XIV Sarno fiume:detto anche Draco Nocera città. Sarraſti

popoli.Stabia città. Fico,già borgo:hoggi città.Sorren
to citta nel Promontorio di Minerua, i ! ,

XXV Nola città habitata da Sanniti,o variamente nel Sä

i mio,6 nella Campania. Habitata dà calcideſi. Edifi

stata dagli Etruſci. Chiamata anche città degli Auſo

ſoni.Abella città.Sueſſola città. . .

- XVI. Forche Caudine. Parte della via Appia dà Capua

a Beneuento: Caudio città de sanniti. Taburno

monte: - -

- Ga
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MXVII. Calatia, è vero. Galatia città: al preſente eſtinta.

Acerra.Atella:ambedue città, -

XXIIX. Tifata monte, detto dalle Elci. Anzi più monti di vn

ſol nome, in cui i Sanniti bebbero i loro alloggia

menti,e poi anche vegli hebbe Hannibale in più

luoghi,et dopò lui Silla.Saticola.è vero.Auſticola.

CltlA. - - - s . .

MXIX. , CAPVA città metropoli: ſubietto di altra mia opera

intiera. Quì ſolaméte ſi ragiona del ſuo antico ſito.

MXX. Caſilino città, doue al preſente è CAPVA muona: fuo

territorio creduto fin al mare. ſuo pºnte ſopra il

- fiume Volturno,detto in alcun tempo. Caſilino ſua.

- diminutione. In vano fà cercato di riſtorarla.

XXXI. Via Appia,nobiliſſima diſteſa oltre Capua fin d Brin

diſi dà incerto autore. Frequentatiſſima ne viaggi

- di Grecia, é di Oriente, - º

XXXII. Calatia città.hoggi.Caiazzo.Comhulteria città.Tre

bula città: nel medeſimo tratto delle antecedèti Wi

to del monte Callicola per lo quale Hannibale paſ

sò la prima volta in Campania.

XXXIII. Campo Stellate.La Tribu Stellatina non fù detta dai

ſuo nome, il quale fà preſo in più modi.Cales città

detta altrimente. Caleno dinerſa dà Calinolo:città

nuoua: queſta fondata da Longobardi: quella dagli

Auſoni. - - - -

M XXIV Campo Falerno:al principio degli Auſoni: poi in par

te de Campani, in cui fu il mante Falerno: detto

anche Maſſico.Ampiezza del Falerno di più mo

di congiunto dà un lato allo Stellate:che fù credu

to dal volgo eſſer ſacro,Tribu Falerina,denomina

ta dal Falerno Popoli Aminei.

MXXV Foro Popilio città. Lariſſa città, Foro Claudio città.

-
Vrbana città. Ponte Capano ſopra il fiume Saone.

Luoghi l vn detto.Ad Qttauo, l'altra.A Nono

XXXVI. Monti del Sanniti, Monti degli oſci Monti degli Au
runci. º s..."

MXXVII. Aurunca città.Seſſa città.Teano città. Venafro citta.

, .. - - . . -

. . . . .

DELLA

-
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i N tre maniere,s'io ben diſcerno, vſarono il coſtume e

gli antichi diſtinguer di tempo in tempo"
º le prouincie,è le regioni. La prima delle , i"

i è i quali,che dee dirſi propria: nacque dalla , tri"

$ 2, varietà de'loro habitatori, dalli cui varij

º diSi nomi furono anche variamente denomi

ºnate. Alla ſeconda che può chiamarſi. ra

gioneuole;dieder commoda occaſione le naturali varietà de'

loro ſiti.Et della terza, che par di appellarla, volontaria; fà il

vario piacere humano ſola, 8 baſteuol ragione. Fù per que- Fà da eſſi

ſta vltima maniera riſtretta l'Italia nel tempo della decli-vſato in al

natione del Romano Imperio in alcune poche prouincie » "."

intorno il fiume Pò, la quale già per l'altra abbracciaua"A e

l'intiero paeſe, che di forma alquanto ſimile ad vna foglia

di quercia:& molto più ſimile advna gamba humana, vien

chiuſo con naturali confini dalle Alpi, 8 dal mare: hauendo

ella hauuto antichiſſimamente per la prima maniera non

maggiore ampiezza della contrada, habitata dal Rè, chia

mato Italo, dal qual nacque la prima volta,come affermano

grauiſſimi autori, queſto ſuo nome.Ma aſſai manifeſtamen-g, -- - - - - - - dº con rpg

te ancor ſi ſcorge ciò vero nelle varie deſcrittioni della Cá-,i,il

pania in cui fà CAPVA collocata percioche in via di Liuio, campania,

come ſi è veduto nell'antecedente Diſcorſofà propriamen- in cui fà

teappellata con queſto vocabolo quella regione,che più di-ºººº

ſteſamente ſarebbe douuta dirſi regione de campani, ilqualº
- 11O

-
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nome con buona ragione fà poi conceduto all'intiero con

giunto campo,che cinto da quaſi continui monti, ſouraſta

ua à i due Promontori), 'vn detto Sinueſſano, 8 l'altro di

" Sorrentino:ò pure con leggiera differenza dà ſu.

detticòfini,fu così detto il medeſimo tratto di paeſe,il qua

le dalla bocca del fiume Liri a quella del fiume Sarno perue

niua, hauendo finalmente Auguſto, & al ſuo eſſenpio altri

Imperadori ſuoi ſucceſſori, chi in vn modo, e chi in vn al

e tro, a lor voglia più, è più allargata la medeſima Cam

pania, delche anche nel ſudetto. Diſcorſo ho pienamente º

ragionato,
-

-

-
-,

I. I Romani deſcriſſeroqueſtaCampania nel

modo dimoſtrato dalla natura; & per
º o 5 e ſua lode,non per ſuo cognome la ,

i diſſero. Felice.

Prendo º l Maio ſcorgendo che ſe della ſua particolar deſcrittione,

i"." ſecondo queſta terza maniera di confini, prendeſſi a tratta:

ch'è famoſa reſenza alcun dubbio troppo ſconneneuolmente oltre i ſi

più a ogni ne,che mi propoſi in queſto APPARATO, traſcorrerei; dal

- - -

altra. quale all'incontro,ſe mi riſtringeſſià ragionarneſecondo i

confini della prima mi rimarrei alquanto lontano; hò deli

- berato ſcriterne ſecondo quelli della ſudetta maniera, che º

me ne rimane per la qual parmi, che mi poſſa venir fatto di

ſodisfarà giuſta miſura egualmente al mio diſegno,che alla

ragioneuole curioſità de'miei Lettori, appreſſo de'quali il ra:

gionardi ogni altra che di queſta Campania la qual fu ſem

pre illuſtre ſubietto delle penne di nobiliſſimi ſcrittori, po

co,ò nulla potrebbe eſſer più grato. - -

Le natº Etfü ben giuſto che i Romani dopo hauer fatto acquiſto
poſeſi di queſte contrade intiere, le quali dalla natura cinte di qua

"i" ſi perpetui monti & variamente dotate di molti ſuoi ſpecia
capania, e li doni,indiuiſe in ſe ſteſſe,eran diuiſe dalle circoſtanti,l'ha

vi raccolſe e ueſſer raccolte anch'eſſi in vna ſola regione,di vn ſol nome;

". i quali come ſi dichiarerà horhora,8 più largamente in al

fiſia, tro Diſcorſo, parmi, che di sì fatta deſcrittione furono gli

Romanine autori. Mà riſerbandomi delle ſue naturali prerogatiue ſi

la ſua de- milmente in altro Diſcorſo è diſteſo, 8 de' ſuoi particolari

ſcrittione. COIl

-
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cºnfini qui appreſſo più opportunamente douer trattare;ho

radirò che PlinioSecondo mi è autor, ch'io creda, hauer i

Romani nel deſcriverla atteſº le ſudette ſue naturali condi; plinios
tioni il quale nel cap 5 del lib.3 dopo hauer ragionato del-"i

l'antico,& del nuouo Latio prodotto di quà del fiume Liri ſtrato.

finà Sinueſſa, parlò delle qualità del ſito di queſta Cam

pania nel ſeguente modo.Opidum Sinueſſa extremum in adie

io Latio Hinefelix illa Campania eſt:ab hoc ſinu incipiunt vi

tiferi colles,cº temulantia nobilis, ſucco per omnes terras incly

toatque vt veteres dixere,ſummum Liberi patris cum Cerere

certamen. Hine Setini, & Cccubi obtendunturagri (io leggo. . . .

Veſtini, 3 C editi; come dichiarerò poi.) His iunguntur Fa- º

lernici Calenidein conſurgunt Maſſici,Gaurani, Surrentiniquè

montes & il reſto,che ſoggiunſe ſimilmente in lode de ſuoi i sa,

terreſtri luoghi,de' ſuoi lidi, 8 del ſuo mare;hauendo anche - º

alquanto prima con graue marauiglia eſaltata la ſua mede- e º

ſima riuiera, dicendo. Qualitèr Campania ora per ſe, felirquè

illarac beata amanitas?Et per confermarmi del tutto nel cre

der mio, conchiuſe cò queſte parole Vt palàm ſit, vno in loco

gaudentis, opus eſſe natura. Siche ſenza alcun fallo i Romani

raccolſero queſti luoghi in vna ſola regione,in cui vedeano,

hauer raccolto i ſuoi maggiori pregi la natura; & chiama

róla Capania.o ritenedo l'antico ſuo nome:ò quello allarga

do col quale vna ſua parte ſi appellaua. Hauerebber di que- I quali non

ſto potuto anche autuederſi molti moderni ſcrittori, i quali per cogno

penſarono,ch'ella per ſuo cognome dagli antichi fa appel- º ºf"

lata Felice, poſciache la ſua felicità, ſparſa frà i ſuoi confini,iiº ſe

eralorparuta la accòcia miſura della ſua deſcrittione Mà eſ-“

ſinè di ciò ſi auuidero, nè con buona ragione riputarono

queſto, che fù ſuo frequente encomio,eſſerſi vſato per ſuo

peculiar cognome,al qual degno titolo veggiamo,hatteran

che il ſudetto Plinio aggiunto per lode de' ſuoi lidi il tito

lo di vna amenità felice, º beata: come ſimilmente Tacito

nel lib. 3. delle hiſtorie appellò beati i ſuoi ſeni di mare in

quelle parole. Nunc pecuniam,cº familiam, º beatos Campa

nia ſinus promitti, delche accortamente ci ammoni il Clue- Il Cluuerie

rio nel cap,1, del lib.4, dell'Italia al cui dire non mi reſta di lodato.

" altro.Mànondimeno ſarà a me forza, per la mole

tiplicità delle Campanie antiche,dichiarata a dietro nell'al
- - - I. N trO



i l

i

i

i

l

i
º

-

º

-

s

98 ºai Pf.

tro Diſcorſo, ſeguir la loro opinione già dimentita comune:

mà prima ho voluto farne le mie ſcuſe: onde dà qui innanzi

dimoſtrerò col medeſimo cognome queſta cotanto celebre

Campania, per diſtinguerla più facilmente dall'altre diſi

mil nome. - - -

II. La campania FelicefàAambiata da al- º

cuni antichi con quella, che giunſe ſin al

fiume Silaro, é con la Capuana,

agli aiuti. Nè sò per qual cagione anche i più antichi ſcrittori
fi caſi, non ſi ſeruirono di queſto, è di altro ſimil modo; mà col

di ſcambio il ſemplice nome di Càpania dimoſtrarono egualmente que

ºº ſta più ampia, la qual diciamo Felice, che quella più riſtret
i "t tadame nell'antecedente. Diſcorſo cognominata Capuanº

panta- - - - - - -

Felice alcun delle quali eſſendo ſtato aſſai facile lo ſcambio, ancor molto

cognome facilmente furono dà eſſi scabiati i confini dell'wna ne con:

fini dell'altra, hauendo creduto, eſſer della maggiore, più

famoſa,º più nota,quelli,ch'eran confini della minore, già

poco men che del tutto diſuſata.Nè ſolo ueſto fù il loro in

gåno;mà alcuni diſſero della Felice quelche ſarebbe douuto

dirſi della Capuana:& inſieme ne parlaron nel modo, che

ſarebbe conuenuto parlarſi di quella Campania, la quale eſº

-- - ſer peruenuta fin alla Lucania, & al Silaro,fù accennato dà

Pºlibio no- Strabone. Della Felice Campania dirvolea Polibio nel lib.

º 3 appreſſo il ſuo interprete in queſte parole. Campus circa

Capuam omnium totius Italia eſi nobiliſſimus, cèm ob fertilita

tem,tùmproptèr pulchritudinem,amanitatem puè. Et appreſſo,

Vrbes praetereà celeberrimas, pulcherrimaſquè Italia continet:

oram enim maritimam Sinueſſani (così ha il ſuo teſto Greco:

non già. Sueſſani come voltò il Perotto di cui è queſta intie

ra verſione)Cumani, Puteolani colunt.itèm Neapolitani, ad ex

tremum gens Nucerina. In mediterraneis ad Septemtrionem

ſunt Caleni,6 qui Teanum habent.(pur contro la fede delte.

ſto Greco il medeſimo interprete quì poſe.Calatini,e Cale

ni.)Ad Orientem,cº Meridiem Caudini,o Nolani.(cosi leggo

in cambio di Daunii: voce per error introdotta nel teſto

Greco dà copiſti,douendone recar poi le ragioni) In mediis

autèm campisſita eſt Capua, qua omnes alias felicitate quon
-

-

-

s

s

º

l
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a " Per la quale deſcrittione non oſcuramente i

o come va paragone frà Capua, 8 le città di queſta

Campania parche credeſſe, ch'ella n'hebbe il principato;

ilche fù ben vero, mentre congiuntamente ittenne della ,

vicina regione fin alla Lucania,hauendet poi ritenuto della

ſola Campania,ch'io appellaiCapuana, é delle città ſueon

i de anch'egli ſteſſo per la ragione, che iui ſi eſpoſe, ne diede - --

egual parteè Nola Warnone ancora, quei ſauiſſimo d'ogni Varrone

human ſapere, il qual mentre alle origini del vocaboli con ºººº

troppa licenza d'ingegno pensò poter arriuare,ritrouoſſene

ben molte volte aſſai lontano render volendo appreſſo Ser

- - -

ºivigili
i medi Capua penſola sale qual non ſarebbe da lui potuta e

crederſivera,ſeinſieme creduto non haueſſe di queſta città

" nella Campania Felice il medeſimo principato. Le parole di

º Seruio ſon queſte Karro dioit proptèr Celi temperiem,6 ceſpi

f: ti fazunditatem campnm eundem Capuanum, ſtuè Campanum

l i"ſinum ſalutis,cº fruttuum Et die volle l'acutiſ- seruio no.

Varrone,dà Seruio noia molto bene inteſo,che Capua, tato,

" creduta appellarſi dalla voce campus che in Greco vuol dir

º curuo,& piegato, come èvn ſeno hauea ottenuto ſimil nome

º per eſſer la ſua Campania, quaſi vn ſeno di ſaluezra, 8 di

0,3 ogni abbondanza. Mà à Capua non appartenne queſto in

º iro ſeno, fuorcha nei tempo,ſpiegato pur hora Et parmi,

che fra coſtoro debba anche riporſi Frontino, il quale in via Frontino

º Frammento del ſuo libro de'Limiti notò, che il campo Ca nºtatº ºn

º pano,ò diremo la Campania Felice che iuidinota lo ſteſſo ſiº

diſteſe per la ſua lunghezza da Settentrione à Mezzogiore

i no;ilche dà ſuoi confini, che habbiamo inteſi da Polibio, 8e -

piùminutamente ſi dimoſtreranno appreſſo in queſto me

deſimo Diſcorſo, riſcontrati con l'aſpetto de luoghi, appar

molto vero;mà egli il ſegnò del ſolo nome di Capua, 8 mo

º ſtrò attribuirlo alla medeſima città intieramente, ſpiegando

le varie maniere,8 i vari nomi, che i più antichi haueano

º vſati intorno i Limiti" nel ſeguente modo Primim

i duos limites duxerunt:vnum ab Oriente in Oceaſum, quem vo

iº cauerunt Decumanum:alterum à Meridiano ad Septemtrionem,

gº quem Cardinem appellanerunt Etappreſſo. Poſted hoc ignoran

º tes maiores noſtri nonnulli ità ſequuti ſuntivt quidam agri ma
tº - II. N 2 gni
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- gnitudinem,quia longiorerat fecerint Decumanum Et poi Vi

in agro Campano,qui eſt circa Capuamyvbi eſt Cardo in Orien

te,o Decumanus ad Meridiem. Benche egli potrebbe haiter

- ſua difeſa dicendoſi che non pervn tal finementouó quelta

città ſolamàper ſegnalar queſta regione col ſuo nome, ch'

- "nome di ogni altra Dipiù Floro il quale

fie ºº di si fatte accuratezzeténne minor conto più manifeſtame

te de' ſudetti 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 s

volta erano ſtati rotti in vina giornata campale in tal gui

fa,che non era rimaſa chidor più ſi foſſe oppoſto:& egli al

cap.16 del lib, 1 ſcriſſe che il Romano Popolo preeibus Cam

pania notusinon prò ſe, ſed quodeſt ſpecioſius prò ſocijs Samni

mitas inuddit delche io nol riprendo: ma ben l'accuſo, di

quelche ſoggiunſe appreſſo,dopo hauer mentouato il Porto

di Gaeta,quel di Miſeno,8 quello di Baia: il lago Lucrino,

& l'Auerno:il monte Gauro, il Falerno, il Maſſico, 8 il Ve

ſuuio:le città, Formia,Cuma, Pozzuoli, Napoli, Herculanio,

Pompei,8 Capua,delle altre capo:mentre diſſe, che prò bac

- vrbesiis regionibus Populus Romanus Samnitas inuaſiti eſſen

do ſtati i Campani di Capua quelli,che ricorſero a Romani,

a quali fecero la deditione della ſudetta lor propria,8 non

già dell'altra maggior Campania, della quale a quel tempo,

& ancor dà molti anni a dietro, come dimoſtrerò al ſuo

- luogo,non riteneuano dominio veruno: nè per quel dire .

ijs regionibus.inteſe dell' vna & dell'altra regione : mà de'

territori delle città antecedentemente mentouate.Ma che 5

Pomponio diremo di Pomponio Mela il quale delle tre Campanie, oſº

mela nota- ſeruate in Italia fin a ſuoi tempi viſſe ſotto Auguſto)par che

to in Più volle ſtudioſamente farnevna ſola? Egli dopò la Lucania ,

i º ſeguir diſſe la Campania; ilche era vero di quella, che fù ap

pellata antica dà Strabone. Deſcriſſe vn de' ſuoi confini nel

Promontorio di Minerua:& queſto era pur vero: ma della ,

- Campania Felice. Finalmente la reſtrinſe di quà del fiume »

º Volturno,oltre del quale era ancor vero, che non peruenne

quella dà me cognominata Capuana.Le ſue parole nei cap.2.

del lib.2. ſon queſte Paſtanus ſinus. Paſtum opidum, Silarus

- º a77, ins

-

i

s
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amnis,Picentia, Petra, quas Sirenes habitaliere, Minerua Pro

montorium:omnia (altrimente.opima.) Lucania loca.Sinus Pu

teolanus: Surrentum, Hereulaheum, Veſuuij montis aſpettus,

Pompeii, Neapolis, Puteoli, lacus Lucrinus, & Auermus, Baie,

Miſenum:id nunc loci aliquandò Rhrygi militis nomen: Cuma, o

Liternum, Kolturnus amnis,volturnum opidum: amana Campa

nie loca si può leggere in tanta diſtintione di luoghi mag- . .

giorcófuſione di queſta? Maveggiamo, ſe per auuentura ſia - - i

vero,che in alcun tempo il fiume Volturno fà di queſta Cá- -

pania Felice il confine verſo queſto ſuo lato. "

- . . . . . ) : : :: t . . . . . . .

- , III, Confine della Campania Felice ,

verſo Gesidente º s e

- : ci º sui tºº º ri: li :

Raccontando Tolomeo nel librº della Geografia alla Ta- suete con

uola 6 di Europa i nomi deliioghi marittimi de Campa º

ni;& ſeguitando l'ordine dà lui oſſeruato, comune a tutti ii"fi

Geografisà mentouarprima qielli del lato di Occidente, iſi,

ſempre camminando verſo Oriente, poſe nel primo luogo fiume Liri,

la bocca dei fiume Liri, dal quale dierſamente Strabone º altri in Si:

Pliniosccpndola prima di eſſi polibio riferiti a dietro in ºſº

varie occaſioni: ditero, queſta medeſima Campania hauer

principio daSinueſſa dove hoggi é il caſtello appellato. La

Rocca di Mondragone. Siche reſtingendo coſtoro alquanto

queſto ſuo confine, il dilatarono di alcun miglio di là del

Volturno, al quale ſpatio corriſponde poi frà terra perla »

obliquità del medeſime fiumè,& de circoſtantimonti altro

ſpatio maggiore. Ma ſe al dirè di Seruio ſtar vorremo, di là St altri

del Volturnofù il Latio nuouo;il quale nelle Chioſe ſopra ii"

il lib. 1 dell'Eneide di Virgilio laſciò ſcritto che Latium duº turnofin do

plex eſt:vnum à Tiberi ſque Fundos aliud inde vſquè Voltur- ue difeſero

num Siche queſto fiume filegialmente termine della Cam- º Lºttº nº:

pania minore che della maggiore;& il Mela per queſto ver-º

ſo non diſſe coſada altri non approuata. L'approuò anche i

fia moderni ma tacque i nomi dell'wno,& deli'altro autore:

il CIuuerio al c. 1 del 1.4. dell'Italia;portandone in teſtimo

nio ſol quelle parole di Liuio al liz 2. Fabius Caſilini occupatº º

modicis preſidi si que vrbs Volturno fiuminedirempta, Falerº º "

ºuna Campano agro diuiditleasiauro sono iº a

d

-
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ſate nel ſeguente cap. 5. in tal modo. Certè non tam vrbs,

quàm ipſum fiumen ad hoc muneris commoda erat. ſed interim

tamen vrbs in medio Falerni, Campaniquè agri poſita erat,

quod voluit indicare Liuius hauendo di più creduto, queſta º

- deſcrittione eſſere ſtata più antica di quella onde la medeſi

ºpeº ma Campania fu diſteſa final fiume Liri. Màa Seruio ſi op.

º" pone come ben notº israaldo non ſo Plinio secondi
tione, uale chiamò Sinueſſa extremun in adicio Latini& ſoggiun

" hine felix illa Campania eſtemà Straboneancora nellib.

5 che appreſſo il ſuo interprete non parlò diuerſamente,di

cendo. Nunc quidem ora maritima ab Oſtia Sinueſſam vſquè

Latium appellatur Etalquanto appreſſo. Doinceps poſt Latium

Campania eſt,iuxtà mare porre tal'autorità de quali è mol

seruio illu- to maggiore della ſua.Ne per ſua difeſa io ſaprei penſarmi

ſtrato, e di altro, fuorche mentre i Romani, già penetratiin queſte par

feſo, ti,non haueano ancora compita la deſcrittione della Cam

pania Felice,hauendo tuttauia ottenuti i luoghi frà'l Vol

turno,8 il Liri, aggiunſero al Latio quel medeſimo tratto

frà l'vno,& l'altro fiume, del qual poi attribuirono alla ſu:

detta Campania la parte Orientale dal Volturno fin è Si

nueſſa,come dà quelche ſoggiungerò appreſſo, appar molto

ragioneuole: ſe pure dir non vorremo,ch'egli ſcambiò l'un

fiume nell'altro per error di memoria nondi mente. Ma al

Cluuerio non può quel luogo di Liuio giouar gran fatto; il

quale di più ſi perſuaſe che i Romani poſtquàm hùcarma ſua,

imperiumquè intulerunt, limitem ah hacparte conſtituerunt Li

º rim amnemiqua ratione omnis Falernus ager,cº quidquidinter

Lirim, Volturnumſitum eſt,Campania titulo acceſit. ilche º

in parte è vero, ma dal Melavna tal dilatatione della Cam

pania,ò non fù accettata,ò non fù conoſciuta; nè altro può

crederſi di Seruio,s egli non venga eſpoſto nel ſudetto mo

do, al quale ne perciò il dire del Cluuerio è aſſai ben con

corde;ſiche non ſarà inutilcoſa, che della ſudetta ſua opi

nione à Parte à parte ſi ragioni o

Il campº, Et per conto del dire di Liuio, chi potrà far il Cluuerie

i 2" ſicuro,ch'egli per campo Campano, inteſe di quella Campa

ſi fa nia, della qualparliamo più toſtº che di quel campo, altre

ai qua,e di volte pur dà lui detto Campano il quale fu di queſta medeſi

la del Vel- ma Campania Felice aſſai minore, come notai nell'ante
furno. - ce
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cedente Diſcorſo fà propriamente il territorio Capuano Di

più:donde prenderà argomento, che il ſudetto Campane

campo non ſia quel medeſimo, altre volte nello ſteſſo modo

pur dà Liuio mentouato,8 deſcritto di là del Volturno,ſiche Liuio in-a

noldebbiamo creder diuiſo dal Falerno nell'angolo di Ca-"ſ luoghi

ſilino più toſto che dal corſo di quel fiume?Le ſue parole nelº"

libro ſon queſte in amio vou exercitus exorti ad depopuli, rifiutato,

dos Romani Imperiifines per Veſcinos in Capanum, Falernum

què agrum tranſcendunt,ingenteſquè predas faciunt.Et appreſº

ſo Fama de Samnitium exercitu, populationibuſpuè Campani

agri,ad tuendos ſocios comuertit.Et di nuouo.Magnum ea popu

latio Campani agritumultum Roma prebuerat. Nè quiui ſo

lamente Liuio,mà nel lib.22. ancora dimoſtrò il medeſimo

" campo congiunto al Falerno, è di più al Caleno, e io ,

che furono ambidue in quel tratto di là del Volturno intro- , i

ducendo Marco Metilio,Tribuno della Plebe, è dire, Cana

panum,Calenumquè,a Falernum agrum peruaſtatos eſſe,ſedenº

te Caſilini Dittatore: & intendeua de danni fatti per quei

luoghi dà Hannibale la prima volta, che paſsò in queſte s

parti;quando per teſtimonianza del medeſimo Liuio, non

che di Polibio al lib.3 gli fù impedito dallo ſteſſo Dittato

re Fabio Maſſimo,di poter paſſare di quà del ſudetto fiume, il 3 ,

laonde fà coſtrettoritornarſi indietro per la medeſima via, º

ch'hauea fatta al venire. I

- Mà paſſiamo all'altra parte della opinione del Cluuerio, La Capania

per la qual egli afferma, che la dilatatione della Campania º lº

Felice auuenne,dopò che i Romani hic arma ſua, imperium-i"

què intulerunt. Iohauereivoluto ſaper dà lui, ſe i Romani, poi,

eſſendo penetrati due volte con le loro armi in queſti luo-sinueſſa in

hi:la prima,quandopreſero la difeſa de Capuani contro vneº in vº'

º Sanniti nell'anno 4to della fondatione di Roma: la ſe-ºººººº

conda,quandodopo 132 altri anni ſoggiogarono i medeſi

mi Capuani neltempo della ſeconda guerra Cartagineſe:

in qual tempo egli pensò, che diſteſero la Campania dal

Volturno final LiriºTralaſciando,che nona quel fiumepro

priamente mi appreſſo Sinueſſa il ſuo termine collocarono,

come Strabone, è PlinioSecondo han paleſemente, 8 con

maggiore accuratezza di ogni altro dichiarato Etegli,forº

ºaoissº" nella ſeconda: percioche nel cap. 1 del

- III. - lib 3:
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lib.3 dell'Italia non hebbe altro più antico riſcontro della

dilatatione del Latio nuouo di quello dell'età di Tiberio

Gracco, dà lui oſſeruato in alcune parole del Dialogo di

º Cicerone, intitolato. Il Bruto il qual Gracco fà veciſo dopo

A 78 anni della cattiuità di Capua,che fù di Roma il 62o nel

s . , qual tempo anche caderebbe in ſua opinione queſta am

pliatione della Campania, non conoſciuta dà Pomponio

Mela, 8 dà Seruie, ſe conoſciuta, certamente tralaſciata;i

quali ci deſcriſſero,ciaſcun per la ſua parte, che il Volturno

fù egualmente ſuo, che del nuouo Latio comun confine,

N? fº nel Maio in prima non gli conſentirei cosi baſſa età del mo

Pºº" derno Latio,la cui naſcita dimoſtrerò appreſſo eſſere ſtata,

più antica intorno a 17o anni. Et dopo queſto gli opponerei

Il clunario Felto il qual notò per Prefetture di egual ſorte, Capua, Cu

rifiuti, ma,Caſilino,Volturno,Literno,Pozzuoli, Acerra,Sueſſola ,

Atella, S. Calatia:tutte città non trabendohenè pur Calatia,

come autiertijnel Diſcorſo antecedente, e in queſto al ſuo

luogo ne ragionerò più a diſteſo, collocate di tità del volº

turno;le quali da Romani furono ridotte a quel comun mo

dodigouerno;feben ſi diſſerua, quandoi Capuani caddero

nella ſudetta loro cattimità º ſciagura;ſiche la Campania ,

Feſto illu- non diuenne à quel punto maggiore.Et queſto in vero par

ſtrato mi aſſai certo:douendo notauuederci chenon altro legame

- congiungerſuole vari luoghi in vina prouiincia, è vero re

si gione,che quello d'imporſi loro vasſolsmagiſtrato è pure s

vn medeſimo, & ſol modo di gouernopublico; come per

darnevn eſempio famigliare alrhora che l' impiadriano

, quatuor Conſulares, come ha Spartiano nella ſua Vita,

s , omnem Italiam Iudices conſtituit;ariche maggiormente diſte

º ſeia Campania di queſche Auguſto haiea deſcritta la ſua

º primaregione. Pur s'egli torcer voleſſe altroueil dire di Fe.

ſto,che riſponderebbe allo ſteſſo Liuio, il quale nel lib.26.

regiſtrando i vari decreti fatti dal Romano Senato nella ,

cauſa de'ſudetti vinti Capuani,dimoſtra che a i meno colº

peuoli di tutti gli altri fà permeſſodi habitat frà”l voltur

no,&il Liri;& in altri luoghi agli altri, ſempre più,8 più

lontani dalla loro città, ſecondo il grado del loro errore si

Luio illu- Certamente in queſta diverſità di pene:parmi che ſi ricono

ſca non ambiguamente alcuna varietà di regioni. Le ſuepaſtrato. - 8 - re role

M
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ſtretto acconſentire, che al tempo di Fabio Maſſimo: quan

role ſono le ſeguenti. Campanos omnes, Atellanos, Calatinos,

Sabatinos(queſti non appartengono alla Campania, che fu

rono Hirpini)extrà quàn qui eorum,aut ipſi, aut parentes eo

rum apùd hoſtes eſſent, liberos eſſe iuſerunt;ità vt nemo eorum

cinis Romanus,aut Latini nominis eſſet; neuè quis eorum, qui

Capua fuiſſent,dàm porte clauſa eſſent,in vrbe, agrouè Campa

no intra diem certum maneret.Locus,vbi habitarent,trans Tibe

rim qui non contingeret Tiberim,daretur. Qui nec Capua, nee

in vrbe Campana, qua a Populo Romano defeciſet, per bellum

fuiſſent , eos cus Lirim amnem komam verſus; qui ad Roma

nostranſiſſent,priuſquàm Annibal Capuam veniret, cis Voltur

num amouendos cenſuerunt. Fin quà Liuio. Adunque al Clu

uerio rimarrebbe a dire, che il Latio nuouo di là, 3 la Cam

pania Felice di quà del Liri,ò ſia di Sinueſſa, fu dà Romani

difeſa fra quelli 132.anni, ch'erano ſcorſi dalla prima libe

ra deditione alla ſeruitù de' Capuani. Dalche nè io punto

mi allontano:ma è lontano purtroppo il creder ſuo da que- Ma fà ne
ſta opinione; per la quale egli per ogni modo ſarebbe co- .i. pia

dodiceſi dà Liuio, che Caſilino eſſendo diuiſa per mezzo

dal Volturno,diuideua il campo Falerno dal Campano: ne Il Ciunerio

il Volturno, nè Caſilino erano confini della Campania, di rifinito di

cui parliamo,s'ella già per alcun tempo innanzi di quella , nuouo.

guerra era peruenuta fin al Liri,ſiche la ſua ſpoſitione al ſuº

detto dire del medeſimo autore non può ammetterſi a pat

to veruno: come nè anche riman certa, benche la dilata

tione della Campania foſſe ſeguita dopo la ſudetta calami

tà de Capuani alla qual precedette quel fatto di Fabio di al- ,
cuni pochi anni. a

Laſciando adunque cioch'egli ſi habbia detto, è che ſa- Le Cipania

rebbe ſtato per dire, & ricercando da per noi ſoli, ſecondo"i.
- e v - aterº ne da la

quelche può per ſe ſteſſo parer più vero, qual coſa debba , , ,a,

crederſi del tempo, nel quale i Romani haueſſer deſcritto il no prima ,

confine della Campania Felice in Sinueſſa,ò ſe piace nel Li- della ſecoda

ri;io veggio, che Liuioparlando di accidenti, i quali prece-4º

dettero di molti anni la ſeconda guerra Cartagineſe, più diveſ

vna volta le attribuì alcuni luoghi,ch' eran di là del Voltur- Liaio.in

no con non oſcuro dire. Scriſſe egli nel lib.9. che nel Conſo- più luoghi

lato di Lucio Poſtumio, & di Tito Minucio, cioè nell'anno illuſtrato.

- III, O di a , vºrsa
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di Roma448.il qual era l'ottateſimoſettimo prima del ve

nir di Iannibale in Italia, eodem anno in campum Stellatem

agri Campani Sannitium incuſione fa fe. Nè è dà dubbitar

ſi che lo stellate fu di là del ſudetto fiume, nel qual tratto

altra volta nel lib. Io con piu aperto ragionare deſcriſſe la

Campania,vſando il ſuo proprio nome, mentre raccontanº

do i danni, fatti pur da Sanniti dopo noue anni nel medeſi

mo campo è teiace parlò nel ſeguente modo. In Samnto no

ui exercitus exorti ad depopulandos imperii Romani fines per

Veſcinos in Capanum, Falernum puè agrum tranſcendunt, in

genteſquè pradas faciunt Et poi. Parte cura exonerarunt Sena

tum L.Volumni, Conſulis litere, quibus caſos, fuſoſiuè popula

tores Campania,cognitum eſt. Et di nuouo nell'anno ſeguen

te,Tres ſcriptos hoſtium exercitus: vno Etruriam, altero popu

lationem Campania repeti:tertium tuendis parari finibus,fama

eſt. A quali luoghi parmi che poſſa aggiungerſi quell'al

tro, ch'è ſimilmente nel ſuo lib.22. & appartiene à tempi

della guerra di Hannibaleprima che ſeco haueſſer congiun

ta amicitiai Capuani; quandò per Allfanum, Calatinum qui,

& Calenum agrum in campum Stellatem deſcendit.& ſaccheg.

giandolo inſieme col vicino campo Falerno, fa con quel far

moſo ſtratagema tenuto a bada dal Dittatore Fabio Maſſi

mo,che era venuto ad oppoſigli con molta preſtezza: mor

La deſcrit

tione del

nuouo La

tio, di età né

lontana da

quella della

nuoaa Cam

pania.

- -

Non fà dopo

la guerra º

Tarentina:

ma alcuni

anni prima,

morando di lui intanto i ſuoi ſoldati, i quali feſtinari adpro

hibendam populationibus Campaniam,crediderant.

Mà in qual riſtretto tempo collocheremo noi queſta am

pliatione? Il Sigonio, il quale nel cap.7. del lib. 1. De antiu.

Italia pensò,che al Lario antico fù aggiunto dà Romani il

nuouo frà la guerra Tarentina, 8 la prima Cartagineſe: cioè

frà l'anno 472.& il 49ò.di Roma:facilmente lo ſteiio della

nuoua Campania creduto hauerebbe. Percioche per altra »

maniera,come ho auuertito anche à dietro, il nuoto Latio

ſarebbe ſtato diſteſo fin alla Campania più antica;& al Vol

turno;& vera ſarebbe la ſentenza di Seruio,che ſi è veduta,

dà Strabone,8 dà Plinio apertamente rifiutata,nè men vera

ſarebbe quella di Pomponio Mela,ch'è dal vero altrettanto

lontana. Mà io non veggio qual batteuole argomento potè

hauer il Sigonio del creder ſuo, ſe i Romani fin dall'anno

del Conſolato diLucio Volunnio,& di Appiociadi"
1
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bidue Conſoli la ſeconda volta, il qual anno fù di Roma il II Sigonio
457.hauean già mandate due loro colonie: vna in Mintur-ºifiutato,

nosù la bocca del fiume Liri,8 vn'altra in Sinueſſa, come,

notò Liuio nel lib. 1o? Oltreche ſe non conuien darſi diuer- , ,

ſo tempo alla deſcrittione del nuouo Latio, che alla deſcrit-s .

tione della nuoua Campania, ſarà forza, che l'età del Latio º.

nuono ſi creda di alcun anno più antica diquelche ſe ne , º

perſuaſe il Sigonio;& cheancor quella della nuoua Campa

nia ſi alzi ſopra l'anno448 di Roma, fin dal qual tempo i

Romani hebbero intereſſi in quel tratto di là del Volturno,

come ſi è inteſo dà Liuio, alla qual contrada egli attribuì

per quel tempo vintal nome,onde non permette di poterſe- -

ne penſar altro. Et in vero i Romani,de quali non può farſi ºuandº i

tite che furono gli autori così del via come dell'altra nuo-"
- a :N 1 - - - - - ueano fatti

ua regione,eran già diuenuti ſignori del campo Falerno fin varij acqui

dall'anno di Roma413.quando il tolſero al Capuano Po- ſti nell'ana,

polo in pena di hauer congiunte le ſue armi co Latini, 8 e nell'altra

coSidicini,loro inimici, dopo trè anni, che preſa hauean la “sº

ſua difeſa contro del medeſimi Sanniti, come racconta Liuio

nelhb.8.in queſte parole Latini,Capuaque agro multati. Lati

nus ager, Priuernati addito agro, & Falernus, qui Populi Cam- ,

pani fuerat,vſquè ad Volturnum" Plebi Romane diuidi- o
tur.&haueano fatto acquiſto di Cales, città nello ſteſſo trat- i 5

to,dopo cinque altri anni,nell'anno 418.laonde poi nell'an

no ſeguente vi mandarono vna loro colonia,delche ragionò

il medeſimo autore nel predetto libro. Non conuiene adun

queriputar più nuotia del ſudetti anni queſta nuoua Cam

pania la quale di là del Volturno, congiunta col nuono La

tio in Sinueſſa, conuenne che haueſſe abbracciata Cales, &

il campo Falerno, il quale fin al Volturno perueniua. Nè pa

rimente eſſo nuouo Latio ſi dee di molti anni creder più

nuouo della conquiſta fatta da Romani delle città degli Au

ſoni;cio è di Sueffa appellata peraltro modo Auſona di Ve

ſcia,8 di Minturno,collocate frà 'I Liri,8 Sinueſſa, le quali -

peruennero in lor potere nell'annº del Conſolato di Marco e

Petilio,& di Caio Sulpitio,che fà di Roma il 439.8 in Sueſ

ſa mandaronovna loro colonia nell'anno appreſſo; & dopo -

altri anni 17 mandarono quell'altra,mentoriata à dietro, in

Minturno, delehe è autor Liuio nel lib.9. & nel lib.ro. le ,

- III, O 2 cui
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i cui parole non parmi neceſſario di riferire. I -

La Cºpani- Ma io mi auueggiopotermiſi con le mie ſteſſe armi muo

ſi ſi nerguerra;percioche ſe il campo Falerno prima che foſſe a

Cor i". paſſato in dominio de' Romani, fà in potere de' Capuani,

dell'acquiſto che l'haueâ tolto come al ſuo luogo ſi dimoſtrerà agli Au

fattone da'" anche Aurunci; conuieu dirſi, ch'egli ancor

º prima fu compreſo nella Campania, la qual perciò molto
più anticamente douette eſſere ſtatadiſteſa oltre ilX"
no.Anzi ſe attender vorremo quelche Liuio nel lib.7 poſe a

in bocca degli Ambaſciadori Capuani,all'hor"
ro i Romani del loro aiuto contro de' Sanniti, certamente º

ella in quel tempo perueniua fin al Liri,8 alle contrade de

- Volſci,ch'erano da quell'altra ripa del medeſimo fiume,le º

i quali diſſero, che ſole rimaneano frà la loro, 8 la Romana

regione. Le parole degli Ambaſciadori ſon queſte . MEquis,

Volſciſquè, eternis boſtibushuius vrbis (parlauan di Roma)

quandocumque ſe mouerint,ab tergo erimus.Et appreſſo. Suba

itis iis gentibus,que inter nos,voſquè ſunt, quod propediènfu

turum ſpondet,cº virtus,cº fortuna veſtra, continens"
Liuio, & vſquè ad nos habebitis. Nè diuerſamente dà queſta eſcrit

fis. tione hauea il medeſimo autore in ſua perſona nello ſteſſo
condo con- libro alquanto prima deſcritto il Falerno congiunto a Vol

cordi. ſci,ragionando de Galli, vinti da Romani nel campo Pon

tino, i quali primò per Volſcos, Palermumque agrum diſſipati

ſuntindeApuliam, 9 mare Infºrum petierunt, laonde ancor

Plinio Secondo congiunſe in vina continua riuiera i loro li

di,& quelli della Campania,quando nel cap.5 del lib-3 pré

dendo à deſcriuer l'Italia,cosi hebbe a dire. Italia debine,

primiquè eius Ligures,mòx Etruria Vmbria,Latium, abi Tibe

rina oſtia,cº Roma terrarum caput ſexdecim millia paſſuum in

teruallo d mari. Volſcorum poſted littus, & Campania. Picenti

num indè,º Lucanum,Brutiumquè,&c Io nondimeno nonsò

Se gli auto comprendere, quandoche tutto ciò ſia pur vero (& vero il

"i crederò,ſe eſſer veroſi ſtimi che i ſudetti autori habbiano

:::con oſſeruata proprietà parlato) che non poſſa eſſer ancor

proi, vero che i Romani dopo il primo acquiſto di queſte con

parlato trade le haueſſero deſcritte in vn altro lo utiouo modo; poi
ſciache eſſi anche portarono il Latio (nè è chi ne dubbiti)

oltre i Volſci fin a Sinueſſa di quà del Liri, Et certamente,

- - - qual
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qualpiù nuouo modopuò immaginarſi di queſto, ch'eſſen- ai nodimeno

dorimaſa in dominio de Capuani la loro Capuana Campa- º ſºlº ºi
nia final Volturno, di cui ritennero dopo la lorodeditione ,""fù

a Romani fin al tempo della ſeconda guerra Cartagineſe s usu,

piena ſignoria, ilche per teſtimonianza di Liuio nel paſſato

Diſcorſo hº notato tuttauia la contrada di là del medeſi- ,

mo fiume finà Sinueſſa fu attribuita ad vna altra nuoua, & , ,

maggior Campania deſcritta di altra maniera, la quale » . , i

nondimeno abbracciò con la ſudetta Campania minore an- . . .

che il reſto della maggiore final Promontorio di Sorrento, º

alla quale ſi è detto che conuiene il nome di Campania Fe

lice? Ma come queſto ſtar poſſa, non mi è permeſſo dimo

ſtrar prima che del ſuo confine dallato Meridionale io hab- º

bia ragionato. i . av - , - p

- - - i ! i - - - - -.

è il confine della campania Felice -

e verſo Mezzogiorno. A
og . . . . . . . . orto e , i - i

Furono da queſto lato ſe il dir ſi attende di Polibio nelle to games.

ºparole del ſuo lib3 recate alquanto a dietro i Nolani: ilche "i

idi quel Meridionaliato che volgeſi verſo Oriente è ſenza i Noianº e

alcun contraſto aſſai vero. Ma percioche in capo del medee più ºltre
ſimo Piano campo il qual perlunghezza peruiene ancor più Nucerini ,i

altre verſo Mezzogiorno, furono, 8 tuttauia ſono di là del

fiume Sarno i Nucerini, della cui regione frà gli antichi fà

alcun diſparere non di altri che di eſſi quì mi conuieneſpe- Polibi

cialmente ragionare. Etgià il ſudetto Polibio ſi ſcorge ha i". -

uergli attribuiti a queſta Campania, che diciamo Felice i pomponio

quádo parlòdelſuo lato,ch è bagnato dal mar Tirreno;co Mela, 8:

neancorveggiamo hauer fatto Strabone,che la diſteſe dal ºliº º
Promontorio di Sinueſſa è quello di Minerua,ò diremo di" con

Sorrento,da quali autori non ſentì diuerſamente Pompo- corali

nio Mela:benche nel reſto dà eſſi diſcorde;hauendo comin- º

ciato il racconto della ſua marittima, 8 amena riuiera dal º “

ſmedeſimo Sorrentino Promontorio. Et finalmente lo ſteſſo

ne ſcriſſe Plinio Secondo deſcriuendo nel cap. 5, del lib. 3.

ſi pºr Vno i luoghi dell'intimo ſuo ſeno,il quale di Napoli

diſteſº alquato verſo Oriente poi ſi piegaverſo Mezzogior

no. Le ſue Parole ſon queſte Litore autem hoc Neapolis, Chal

ci
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. Non atteſa

e s eidenſium & ipſ partenope a tumulo Sirenis appellata Her

º culanium,Pompeij,haid procul ſpettante monte Veſuuio,alluen

- - te verò Sarno amne,ager Nucerinus, 3 IX. millia paſſuum è

mari ipſa Nucerta, ourrentum cum Promontorio Minerus, i

renum quondam ſede.Etalquanto appreſſo.A Surrento ad Si

Che da altri larum amnem Xxx.milpaſſuum ager Picentinus fuit Ma non

, ſi, f così fece Tolomeo, il quale, ſe oltre Sinueſſa, & il ſuo Pro

cluſi per lo-montorio dilato queſta Campania fin alla bocca del fiume
poſti Liri: all'incontro,quarritogliendole altrettanto paeſe, qui

ºrare to le hauea ingiu.vamente conceduto, la riſtrinſe di qua del
e- Promontorio di Minerua nella bocca del fiume Sarno;ſiche

n'eſcluſe Sorrento,& Nocera perciò dà lui attribuite alli vi

cini Picencini. Le ſue parole appreſſo il ſuo interprete ſon

queſte.Campanorum ſimilitèr tuxtà Tyrrhenum pelagus. Liri

fluui oſtia coeſa(ſcruaſi inueſſa ch'egli poi ripoſe Sueſſa

frà le città inediterranee ſecondo il vero) Volturnhm, Cume,

Liternum (Literno qui non è al ſuo luogo, per non eiſerne i

ſtato ben conoſciuto il ſito ne anche dà altri Greci autori,

come dimoſtrerò poi) Miſenum, Puteoli, Neapolis. Picentino

rum ſimiliteriuata Tyrrhenumpelagus Sarnifiuminis eſiluri,

Tolomeo Surrentum Mineru e Promontorium &e. CosiTolomeo. Egli

difeſo 8: il nondimeno ben pare hauer così fatto,come per vin ſuo pro

laſtrato prio,nè biaſimetro coſtume:quandoche alcſi prenda neſme

deſimo riſtretto modo a far l'intiera,8 vnimerfal deſcrittio

ne della terra chiudendo le regioni fra i corſi, 8 le bocche,

ele fiumi. Et di più l'hatter ciò commeſſo nel deſcriuer que

ſta Campania,ò vero, come egli all vſo Greco diſſe, queſti

not luoghi de Campani e tanto fien dà riprenderſi, quanto che

di picciolo ſpatio ſondinerſi i termini,dà lui poſti,dà quel

li dimoſtrati dagli altri;ſeruitoſi anch'egli benche per al

troverſo della maniera di deſcrittione, ch'io già diffi, poi

-
terſi chiamare ragioneuple Mà à Romani più ragioneuol

, to, Pºrº deſcriuerla ſecondo quelle altre ſue naturali condi

'tioni, che notai è dietro; onde il ſuo piano campo, raccolto

in vna regione, non interrotta dà alcun monte; ma dà eſſi

chiuſa,nè riſtretta fra due fiumi,frà quali ſi eran trè altri: il

Saone il Clanio,º il Volturno di tutti il maggiore: con giu

ſta raſſomiglianza potè appellaria Varrone ſimum ſalutis, &

fruttuum per gli ſingolari ſuoi doni, che vi hauea raccolti

-
COI)

-
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"il

moſtrarono i lu ietti primi quattro autori nè ſarà inutil di

con mano ſopra ogni miſura l.berale la fauoreuol natura .

Fiadunque il ſuo vero Meridional confine quello che ne di
-

-

ligenza andar hora ricercando, come dei ſuo confine verſo i

Occidente habbiam fatto, anche il tempo della ſua prima

iſtitutione. . . . . .

Haueano i Romani fatto acquiſto della Capuana Cam- Le guerre i

pania nell'anno 41o.della loro citta per la deditione de'Ca- ººººº

puani che n'erano ſignori i quali gli haueano innocati alla ",.

loro difeſa contro de Sanniti, come per teſtimonianza di siti per di

Liuio nel lib.7.è ben noto. Eteſſendoſi fra l'vna, & l'altra feſa de cas

gente per queſta cagione attaccata fiera, 8 lunga guerra,º ai

nella quale concorſero i Sanniti del Sannio intero: furono" -

i primi lor fatti di arme & in quel principio i piu frequenti, e,

ne' luoghi intorno Capua,per la cui Campania ſi combat

teua,onde dal Romano Conſole Valerio Corno furono rot

te la prima volta in campal giornata le Sannitiche legioni,

che gli ſi erano oppoſte, appreſſo il monte Gauro:eò namquè,

dice Liuio,omnem belli molem inclinaturam cenſebant.Ne per- Dal lato dei

ciò ceſſando le loro ſcorrerie ſpecialmente dal lato di Sueſ-mote Gauro,

ſola, nel cui piano capo, come racconta il medeſimo autore e verſo

nel lib.8.altra volta poi gli ſteſſi Sanniti sfidarono i Romani ºſº:

a commetter nuoua giornata: furono in Capua, 8 nelle

città vicine,diſtribuiti alle ſtanze buoni preſidij di Romana

ſoldateſca;& à ſorte a Romani Conſoli, ſecondo il loro co

ſtume più volte ſe io non erro come che dà Liuio non ſe ne

parli eſpreſſamente più che vna volta ſola fu la cura, º la

difeſa della prouincia di Campania per quei primi anni de

ſtinata. Era in quel tempo in poter de' Sanniti Nola & la vi- E

cina regione hauendola eſſi ottenuta per vn modo horapo- ,::

co noto, del quale nel quarto Diſcorſo deuerò à diſteſo ra- era città dei

gionare; & gli Acerrani, la cui città era in quella frontiera medeſimi

hauendo,come io ſtimo, con le loro opere & col patire ſpeſ- Sºttº

fi,8 graui danni ben meritata la beniuolenza dei Romani,

ottennero la loro cittadinanza nell'anno 421, ilche ſimil

mente nei ſudetto lib,8. fù notato dal mentouato autore s.

Così adunque parmi,che la Campania Felice oltre i confi

ni della Campania Capuana dà quel lato non prima fà di

ſteſa, che finalmente Nola non fù conquiſtata dal Romano

IV. - Cou
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pella sua Conſole Caio Iunio,ò come diſſero altri, che furonmento

:i Nº uati dà Liuio nel lib.9, dal Romano Dittatore, Caio Pete:

che fee" lio, nell'anno 44o nel qual corſo di vittorie di là a pochi

acquin, de anni, nell'anno 445, il Conſole Quinto Fabio conquiſtò

ſcriſſero la . Nocera, dopo eſſere ſtato nell'anno antecedente il ſuo ter

ºnia- ritorio danneggiato da ſoldati dell'armata Romana, la
Felice, - - - - -

- quale ſpinta dalla tempeſta era peruenuta in Pompei. Qu:

ſta mia congettura,s'io ben penſo cammina aſſai benefiche

ſe frà gli ſteſſi anni, come non è ancor molto ſi è vedutº,

- - auuenne la conquiſta delle città degli Auſoni di là delVol.

º turno fin al Liri,poſſiamo ſicuramente perſuaderci, che non

traſcorſe gran tempo, che egualmente la dilatatione del

nuouo Latio fin à Sinueſſa, &quella della Campania Felice

, fin al medeſimo Promontorio;& dal lato oppoſto final Pro

montorio Sorrentino furono in vna ſola deſcrittione coni

pite.Et di quà viene à confermarſi, che per ragioneuoleº

proprio lor parere, 8 non già per altra cagione, i Romani

non la dilatarono ne dall'Vno, nè dall'altro lato oltre i ſi

detti ſuoi naturali confini, hauendo ben potuto farlo; po'

s ſciache fra gli ſteſſi anni anche trasferirono dal Piceno, co

me ſi notò nel Diſcorſo precedente,i Piceni nella regione,

che poi dal lor nome fù detta. Picentini. & fermamente crº

ſtata dà lor tolta a medeſimi Sanniti. Per queſta manierº

inſieme ci ſi ſcuopre, ch'hauendo eſſi anche aggiunto al

acquiſto della Campania Capuana il reſto delle vicine con

trade, rinchiuſe frà i ſudetti due Promontorij, le appellarº

no con queſto medeſimo ſol nome di Campania, ini"
della lor prima ſignoria: ſe pure non ſia più vero, che ſecon

do il lorcoſtume notato dà Strabone al lib. 5. per lo qualº

eſſi rerum potiti (ſon parole del ſuo traduttore) ciàm colonº

in varia loca emitterent,nomina tamen eorum, qui priùs ibi hº

bitauerant,conſeruarunt.lnon hauendo mutati i nomi depo

- 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, diſteſa fin al Silaro, ſecondo i

, dire del medeſimo autore, era tuttauia frà ſudetti confini

º" º rimaſo Delche cioche ſia,io nel reſto ho per fermo, 8 neº
diſuſando la - - - º - - - -

ragionerò copioſamente nell' vltimo di queſti Diſcorſi, che
Campania » . - - - -

capuana. i Romani non del tutto confuſero in vna regione la Camº

- pa
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di queſto hora baſti .

pinia Felice, 8: la Capuana;mà perſuadomi, che ne conſerà

tirono qualche diſtintione, per la quale anche per molti

altri anni appreſſo la peculiare deſcrittione della Capuana

rimaſe ; ſiche potè conſeruarſene quella notitia, che al ſuo -

luogo ſe n'è data.Et di quà,s'io ben penſo, vien congiun- º º

tamente reſa batteuol riſpoſta alla dimanda, che à dietro ſi º

propoſe:come ſtar poſſa, che nel deſcritierſi la nuoua mag

giorCampania, non foſſe ella ſtata diſuſata da Romani. Ec -

º

e, ti tºº º a

i i :

a suº

- V. Confine della Campania Felice
v . - verſo Oriente, é verſo Set

- , , è - - e - tentrione. - i º -

- - - - - - - - - --- -

- . . . . . . . . . . . . . . .

Mà come ſarà poi vero quelche dà Polibio ne'ſuoi voli Par a que

i" ci viene affermato,che dal lato di Oriente appreſi ſi sºnº
a Nolani erano i Dauni, che ſono i Puglieſi per troppe ite

gride interuallo,ſenza veruno diſparere di ſcrittori dà No pai.

la,& dalla Campania Felice lontani? Certamente quella ſet:

tione è accettata,non ſolamente dal Perotto, ma dal Caſau

boho nella ſua verſione il qual nelle coſe di Geografia heb.

be molta lode per le Annotationi da lui fatte ſopra i libri di

Strabone.Crederemo, forſe, che la medeſimia Campania dà -

Polibio deſcritta fu poi rinouellata dall'Imp.Hadriano on- ,

deella di nuouo peruenne fin ad Equo Tutico, 8 alla Pu- ,

glia. Il Cluuerio nel cap. 1o del lib.3 dell'Italia,ragionando il cluuerie

di Sinueſſa & riputando quel nome di Daunii eſſer corronº notato dis

to,ſoggiunge che nulla ratione intelligi debent Apuli, rim de Pºº

vna Campania diſertus Polyhio ſi fermo qui verò tandem bar

bendi ſint, halid facile quis di verit, adeò nulla Campania popu

lorum appellatio iſti vocabuloeſ aliquo modo ſimilis.Così egli,

il qual non hebbe notitia della Campania di Hadriano, co

meauuerti quando ne ragionai,S, 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 rinchiuſa la ſua Campania frà i Sinueſſani, i Cuma

ni,i Pozzuolani,i Napoletani, i Nucerini, i Caleni,i Teaneſi,f",,

& i Nolani;nel mezzo de quali diſſe eſſer Capua, città già, ſi

più felice dell'altre, ma il Cluuerio negar non douea, che , dini.

P nella

l
- .

- - - - - -
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nellamedeſima Campania non era alcun popolo di ſimil

nome,eſſendo ſtati nel ſuo confine, appunto verſo Oriente,

& aſſai vicini a Nolani,ſenza fraporuiſi altro popolo,i Cau

, dini (vocabole nella Greca ſcrittura ſimiliſſimo è quello di

º" Pauni) i quali furono gli habitatori di Caudio, città de
º Sanniti, doue hora è Arpaia. Adunque hauendo egli ra

gioneuolmente creduto corrotto quel nome,ben hauerebbe

potuto penſarne queſta emendatione:la quale io ſtimo tan

Strabone, to più vera:quanto ella e del tutto anche à méte di Strabo

ioneil quale nel lib.5.ſcriſſe,ſe ſi leggono le ſue parole appreſº

à Polibio ſo il ſuo interprete Latino,che eſſendo la Campania chiuſa

concordi frà i due Promontori,mentouati più volte, circùm eamia

cent,cìm tumuli terre fertiles,tùm Samnitum,Oſcorumq; mon

tes.frà quali monti neſſun negherà,chegiace Arpaia. Con

, fermaſi di più la medeſima mia emendatione per la deſcrit

º tione di Frontino, che non è ancor molto fu recata, il qual

diſſe che il campo Campano per cui inteſe della Campania

Felice,eſſer diſteſo per lunghezza dà Settentrione à Mezzo

i"per larghezza dà Occidente ad Oriente; ilche dal

io ſteſſo aſpetto apparintieramente eſſer vero, per lo qua

le anche ſi ſcorge, eſſer Caudio,ò diciamo Arpaia, nel ſuo

lato Orientale, è ſimilmente i ſudetti monti, piegandoſi in

varijſeni,& in varie curuature, eſſer diſteſi per lungo tratto

dà Mezzogiorno a Settentrione. Mà ſe della ricorretta let

rion di Polibionon debbiam noi dubbitare , 8 perciò nè

- -

Ilche può

crederſi an

º, in men dubbitar biſogna di queſto ſuo termine di Oriente, af .

altri, fermatoci con sì gran goncordia dà ſudetti trèsigrauiau

º tori;veder di quà parmi,che ſarà chi creda,hauer Antonino

nel ſuo itinerario nella deſcritrione 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 preſe le ſue parole ; le quali ſarreberſi

douute diſtinguere nella guiſa,che furono diſtinte dà Pie

tro. Bertio nella editione di quello Itinerario, congiunto co

altri antichi Itinerarij,& con la Geografia di Tolomeo, cio

è nei ſeguente modo. ::: -

: Iter à Capua Equum Tuticum M Pitaſie

Vbi Campania limitem habet Caudium M.P,XXI - i ..

Beneuentum M.P, XI.

Finnm
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Equumº teticitm. P. J M. - : : - - - 'e --- -----

Rferiente il serio non altra opinione douette ha "
rete della mente di Antonino.Ma io a tal parere accòſentir tempi, e di

non poſſo al quale di acconſentir niega il medeſimo auto- altra cane:

ril qual ſi è veduto nella deſcrittione detta via da Milano Pº.

allaColonna, col raffronto dell'Itinerario Hieroſolimita

no, & de Meoghi da lui ſteſſo per quel viaggio mentouati,

hater di Reſa la Campania, nonſolamente oltre Caudio:mà

di molto patio oltre Beneuento fin alla ſteſſa Equo Tuti

co&alla Puglia, fin dove perneuiuala Campania del ſuo pi B

tempo, la quale dal ſudetto Bertio non eſſendo ſtata cono-,

ſciuta facilmente fa perſuaſo,douerſi queſto ſuo limite & le ini

parole di Antonino divno in altro luogo trasportare Et per

la ſteſſa cagione anche ſegnò di aſteriſci, credendoui difet

to quel cannino;non comprendendo come egli potea far

ſi per la Campania da lui appreſa;ſe il nome di alcuna città:

anzi più nomi di più città non vi foſſer mancati. Mà conie

potremo noi creder mozzo, 8 tronco quel racconto, ſe i

numeri delle miglia dà luogo a luogo,di quelli, che hora.

vi ſi leggono notari, raccolti inſieme, compieno 956 mi

glia,che nel ſuo titolo vengon propoſte dà Antonino?A pa- L'Itinera.

rer mio, ſe quello itinerario ha patita qualche alteratione, rio d'Antº

in quelche appartiene al preſente ſubierto ella fermamente""
è ſtata di eſſeruiſi introdotte nel teſto quelle parole rºbica, "e",
pania limitem habet, le quali mi paionovna chioſa dà altri in altro i

aggiunta nel margine di quel libro, per dichiaratione della creduto di

“Campaniamentouata dal ſuo autore, eſſendo quel dire po-ºttº.

cò:anzi niente acconcio, douunque ſi collochi, al reſto di

quetsì compendioſe racconto. Ma di ciò ſia pure come al

trui piaccia, queſto è ben certo che Antonino non parlò del

confine della Campania Felice; & che Polibio iteliſito iato

Orientale non deſcriſſe i Dauni,ma i Caudini, col quale,

habbiam veduto in ciò concordarſi le deſcrittioni di Fron

tino,& di Strabone:ſiche non parmi biſogno più lungamen

te ragionarne - si . A i

Et concordanſi anche i medeſimi ſcrittori aſſai bene del Nei confine

termine Settentrionale, dal quale perciò ancorfacilmente",

si sbrigheremo Ripoſeroisio daii, i cui è "
tasiºsºcasºa farsi altra reai

- P 2 nell'
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... , , nell'vltima punta Settentrionale del campo Campano, di

moſtrataci dà Frontino,ſiche Strabone appena ci ammette

Teano,che di poche miglia fu ſopra Cales. Le parole del ſuo

e interprete,dopo hauer parlato di Caſino, ſon queſte. Tea

º num Sidicinumiquod proxime ſequitur, ipſo cognomento oſten

disſe ad Sidicinos pertinere, qui ſunt Oſei, gens Campanorum

ſuperſtessità vi poſit Campani e dici; ipſa quoque vrbium in

ºia Latina ſitarum maxima,eam ſubſequitur Calenum , virli

- ipſa quoque egregia. Nel cui dire è da notarſi, ch'egli par, di

i" , ſuo arbitrio hauer coceduta quella città alla Cápania,6 per

" , quella maniera,ch'io diſſidouerſi appellar propria: & non
merſo. già per la maniera della deſcrittione, che chiamai ragione

neuole:olſeruata da Romani,per la quale ella ſarebbe douu

ta collocarſi nel Latio nuouo, eſſendo il ſuo ſito alquanto
fuori de'naturali confini della Campania Felice, 8 del ſuo

quaſi circolari ſeno. Mà quel Geografo poi altre volte par

lando di ciò più riſolutamente, diſſe,tutte le città,ch'erano

intorno Capua poter al ſuo paragone riputarſi piccioli ca

ſtelli excepto Icano Sidicino,qua vrbs eſt magni nominis.Siche

ſenza veruna riſerba la ſtimò città di queſta regione al pari

e delle altre alla quale anche più deliberatamente l'attribuì al

e º quato appreſſo nelle ſeguéti parole. He quoqi ſunt Campania

vrbes,quarum ſupra eſt à me facfa mentio: Cales, 23 Teanum

Sidicinum, Etfermamente non douettero i Romani hauer

i ; ne fatta altra deſcrittione,eſſendo ella collocata nel ſuo co

fine del cui fertilcampo hebbe da preſſo non vi parte verſo

Mezzogiorno:eſsédonò mélodata quell'altra parte del ſuo

territorio, che le è dietro verſo Settentrione, appellata tut

tauia convocabolo di molte centenaia di anni. Patemara.

i & peraltro modo più nuouamente.Caianello, Laonde ancor

«Vitruuio al cap.3 del lib.8.chiamolla città Campana: &le

parole ſi recheranno in queſto Diſcorſo, mentre ſi tratterà

di Cales. - - . . . . . . . - - - - -

ſta ri VI. Forma della Campania Felice;

ºreſº, º . . . di ſuoi aditi. .
gione fà aſ- - - - - - - e A-an ºr: i i - - -

"i Maio temo di dover eſſere ripreſo che habbia attribuito
ro. alla Campania Felice forma rotonda è circolare lai"

. . i cZ
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ghezza, al dire di Frontino,fù della ſua larghezza maggio

re;& nondimeno hauendo egli parlato ſecondo la proprie

ta dell'arte Gromatica, ſarà ſtato a me,che à tāta ſtrettezza

non ſono obligato, ben lecito attribuirle non diuerſa for

ma dà quella che le attribuì Polibio,il quale nel medeſimo

lib-3 dopo il ſudetto ragionamento delle città ſue, & dopo

alcune lodi della fecondità de'ſuoi campi in alcun deguali,

ſcriuédo,che Hannibale entrò la prima volta co'ſuoi Carta

gineſi, gli aſſomigliò ad vn Teatro il ſuo interprete ha così,

Igitur in hos campos,velut in Theatrum quodda deſcèſuri Car

taginienſes,ciitios perterrefaturi videhâtur.Et ſe mi ſi riſpon- -

derà,che queſto autorevſurpò il nome di Teatro in ſentir

mento di Anfiteatro; & che alludervolle alle pugne, 8 alle

conteſe,che insi fatti luoghi ſolean commetterſi da'Gladia- Et aſſai più

tori,io molto più miauualerò del ſuo eſſempio; percioche e le connene

la oual forma degli Anfiteatri,i quali ſolean collocarſi per la"i

loro lunghezza dà Settentrione verſo Mezzogiorno, perren-,

dergli alquanto men noioſi ne' caldi eſtiui, come dichiare

rò altrouegrappreſenta molto più acconciamente, 8 in dop

pia maniera,così le naturali, come le fortuneuoli conditior

nidella Cápania Felice:eſsédo Polibio potuto ſeruirſi egualr Polibio il.

mente per ambedue queſte ragioni di vnital paragones, luſtrato.

Adunque aſſai conueneuolmente l'aſſomiglieremo ad vſì

immenſo Anfiteatro, fabricato dalla natura; & vſurparpo

tremo le parole di Plinio Cecilio nell'epiſt.6.dell.5 métre

ragionaua di vna tal regione dell'Etruria, 8 cd lui direi Rer

gionis forma pulcherrima Imaginare Ampbitheatrii aliquod im- i

méſum, quale ſolarerum natura poſitefingere. Lata, 3 diffuſa - º

planities montibus gingitur Mà in queſto noſtro ſimbolico

Anfiteatro,accioche per quell'altro verſo ſi vegga non eſſer

mancato il ſudetto intiero paragone, fin dal principio non

mancaronofrequentiſſime pugne, 8 fieriſſime conteſe, re

cateci dà genti foraſtiere,come deuerò nell'vltimo di queſti

Diſcorſi dimoſtrare, i .. . . ita e il 2 -

Ne per queſtochiunque perauuentura non ha fin hora- f:igie
veduta queſta regione, crederdee,che la medeſima natura,i.
ſua formatrice, haueſſe laſciati aperti alle eſterne nationi biºrarchi

“così copioſi & facili gliaditi di poterci penetrare come gli per tre vie,
induſtrioſi Architetti ſolcano" da altri de

--- - VI. IQ
ſcritte,

-
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1l Cluuerio

rifiutato.

ro Anfiteatri: hauendola,come ſi è detto, anzi cinta di quº

ſi perpetui monti;pergli quali ſe il parlar ſi attende del mt.

deſimo Polibio,in tre luoghi ſoli, º ancor non molto facili

mente,era lecito far paſſaggio. Le parole del ſuo interprete

tel citato libro ſono le ſeguenti. Accedit adea, que dirimus,

quod natura ſua hac loca ſunt munita, º in hos campo aditº

eſt difficillimus. cinguntur enim aliquu ex parte marino maiore

verò montibus,vbiquè magnis,atque continuis;per quest'emier

tibus è mediterraneis tres dumtaxat vie patent, equè anguſti,

uc difficiles Vna eſi, qua venitur è Samnio, altera ab Eribano (o

leggo.ab Trebula come doner farſi,dimoſtrerò poi ragioni

do di quella città)reliqua è regione Hirpinorum (così hii

teſto Greco & non già ab Arpis.come voltò il Perotto per

i concordar queſta co la ſudetta guaſta lettione di Dauni, in

câbio di Caudini.) Igitur in hos capos,veluti in Theatrii quº

dam deſcenſuricari ginenſe, cuntfos perterrefatturi videº

bantur.Così Polibio. Mà de'ſiti di queſte tre vie, benche per

qualche parte io acconſenta al Cluerio, il quale nel cap 5.

del librº dell'Italia ragionando del campo Stellate, hebbº

opinione, che la prima per ſeruirmi delle ſue parole,ſu quel

la qua a Beneuento per Caudinas anguſtias ad Calatian, Cº- -

puam ducebat.Che la ſeconda,dà ſui numerata nel terzolno

go,èſtilla per Eribianum ſinè Calliculam montem. 8 che la

terza la quale ſcambiò con la ſecòda ſi apriuà, quà ab Aria

no ºpido per Sabati fiuui vallis anguſtias itur ad Abellinum

vpidum, 3 Neapolim: nel reſto non gli concedo: né che i ſit

detti anguſti paſſi Caudinine che Calatia, è vero Galatia:

nè che il Colle Eribiano,ò più toſto Trebulano:ne che i col

ºi di Callicola,furono doue egli ſi perſuaſe; delche appreſo

fagionerò di parte in parte à diſteſo: mentre anderò deſcri

uendo vn per vino i luoghi più noti,ſecondo l'ordine de'lo

ro ſiti di queſta medeſima regione intiera, cominciando ad

vſe de'Geografi dal ſuo lato Occidentale ; al quale,dopo

r . . . i eſſermi aggirato per la ſua circonferenza, farò ritorno. De

- , 3. - i

a

uò benprima di entrar in queſto ragionamento, non laſciar

Polibio il dire che poi,ierii

º no difficili da luoghi mediterranei al paſſaggio di giuſti eſº

ferciti mentre ragionaua dell'eſercito de Cartagin -

suº astiaaaaalehaendone tralaſasesease

- - , più
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i piequenti, 8 più famoſe,nè meno antiche. La prima era Et per trº

st i,che conduceua dà Regio, 8 dalla punta d'Italia per ", "

in gituti per gli Lucani, 8 per gli Picentini, in Nocera, cc";

for in Capua & finalmente in Roma come ellavien deſcritta o pari anni,

tas di Antonino nel ſuo Itinerario, eſſendo ſtata diſteſa molto e famoſe

in prima dell'età ſua, poſciache ſe ne ritroua memoria nella

e inione divn marmo non intiero di tempi aſſai alti rife- ,

a itadà molti ſcrittori moderni, 8 ſingolarmente dal Gru- º

art ttto nel ſuoTeſoro delle Iſcrittioni antiche à car. 15o. della º

sia "ile parlò anche Strabone nel lib.6 più di vna volta. La ,

sg ºdafù l'Appia diſteſa dà Appio Claudio intorno a 16o.

anni prima che Polibio naſceſſe la quale di Roma dal lato,

ºmar Tirreno a quel tempo non oltre Capua per Mintur

is º per Sinueſſa perueniua. La terza filavia Latina, la

i qual ſimilmente vſcita di Roma,3 peruenuta per Aquino,

i "Caſino & per Teano in Calesſi congiungeua con l'Ap- -

pºſidetta appreſſo Caſilino, hauendo, forſe ottenuto que

ºnome, percioche traſcorreva per le città,8 per gli uo

, gli dell'vno,& dell'alrro Latio, ch'eran frà terra hauendo

i "ppia parimente per gli ſteſſi due Lati diſteſa, ottenuto
gº dal io autore queſto ſuo più peculiar nome: 8 di ambedue

" ºpiù copioſamente di ogni altro Strabone al lib. 5.

"in queſto Diſcorſo quante volte ſarà opportuno,io nela

a i di ragionare. Mi è tempo di dar principio alla pror

e º particolar deſcrittione in cui non ripeterò inutilmen

e/ sºche io ſtimo eſſerſi dà altri accortamente dichiarato. .

. Vll. Liri fiume, ſuoi vari nomi antichi, d .

e nuoui. Minturno città. Traietto.

ſº

-

v ,

i ftſ: il Liri in ſentenza di Tolomeo diuiſe la Cipania Fe

º" ben ragioneuol coſa,che prima di ogniio i".

"ogo di queſto ſteſſo fiume ſi ragioni Chiamaſi egli hog: ºggi il

"ºmunemite. Il Garigliano natane l'appellatione da moltiº

ſia dietro, leggendoſi così detto da Leone Hoſtienſe, "i

º "Cronica del Monaſtero Caſſineſe non vna volta ſola."
iº tori 10 anniStadiopensò, comeanchealtri moderni ſcrit- nata,

i! rihan fatto che l'origine divn tal nome fà da quello del 2 a 1 , º

º ºscurogaticreduto viciniſſimo alle ſue" 3

- f - OIl ClC -
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onde così ſcriſſe ne'Cómentari al cap.16 del lib.1 di Florº

Gaurus mons initium habet a ripa Liris orientali, attue º

- eiuſdem fiuminis, quod a Gauri vicinitate.Gaurianus. vndº Gº

rigliano,dicitur. Huius montis pars Occidentalis Gaurus:0riº

talis,cº iuga eiuſdè Maſſicus:Septétrionalis Falernus,dicehatº

- Mà in vero;cioche per hora ſi creda della aſſerita diſtintiº

Ne diſceſa ne ditrè nomi,conceduti a tre diſtinte parti divn medeſimº

ºmonte, a ciaſcuna il ſuo, della quale parmi,che fù il primº

ººº autore scipione Mazzella nel ſuo Diſcorſetto di Pozzuoli,

& di Cuma al fine ne io prenderò con particolar cura ari

fiutarla, douendo ſcoprirſi la ſua fallacia nel progreſſo º

queſto Diſcorſo per altro modo ſia dico ciò, come più ſi

voglia vero:il Liri,ò diremo il Garigliano, non traſcorrº

Giouanni così dà preſſo a quel monte, da ſudetti autori, è ancºr di

Si altri riputato il Gauro,che non ſi ſcorga eſſer frà loro la di

fiutato. ſtanza di ben noue miglia quante ve ne conta Antoninoº

ſuo Itinerario,ò pure di diece,quante ve ne deſcriſſe, forſe,

con rotondo numero Strabone al lib.5 quando diſſe appreſº

ſo il ſuo interprete, che intèr Formias,& Sinueſſam ſunt Min

turne,vtrinque ſtadiis ad LXXX, diſite, percioche Sinueſſa

fù nella pſita del monte Maſſico, che vien riputato il Gauro,

per la quale, nè già per altra ſua parte egli ſouraſta al mº

re:& Minturno fù città nella bocca del mentouato Liri, co

- me ſi dimoſtrerà di qui a poco. Mà il nome del Garigliano

iºfi nacque, s'io non erro, da quello della Maſſa, o diremo di

º" Villaggio, chiamato dagli antichi per nome. Gariliano il

- quale dà Anaſtagio Bibliotecario fu deſcritto nel territorio

di Seſſa inentre racconta nella Vita di S.Silueſtro che l'Imp.

Coſtantino Magno diede con molti altri doni alla Chieſa

Lateranenſe Maſſam Garilianam in territorio Sueſſano, pre

i . . ſtantem folidos quadringentos: nè è difficil coſa perſuaderſi,

che vna tal Maſſa fù sù la ripa di quel fiume; benche la ſua

denominatione donette naſcer molto dopo l'età di Co

ſtantino,come dà quelche ſoggiungerò,conuien dirſi.

Il Liri detto Mà al Liri par che fù in vn certo modo fatale di eſſerſi

anche dagli appellato in vari modi:& ſimilmente fatale di eſſerne pre

ºi ſi vari errori. Egli prima di eſſer detto da Latini. Liris. fù
Clanis. chiamato.Clanis à pure. Glanis.come notò Strabone nel ci

tato lib.5.& dopò lui Plinio nel cap.5 del lib.3 ilº"nome
o C11era

- - -
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eſſendo anche ſtato conceduto ad vin altro fiume, pur di

queſta Campania,altrimente da medeſimi Latini alle volte

appellato. Liternusi il quale appreſſo Cuma sbocca in mare:

di cui ragionerò al luogo ſuo: auuenne che Appiano Aleſ Appiano -

ſandrino nel lib. delle Guerre Ciuili cadde, benche ritro- Aleſſandri

ſamente in opinione ch egli fù queſto medeſimo Liri; ilche " i".

è ſtato anche auertito dal Clunerio nel cap. 1o. del lib. 3. " per

dell'Italia;& prima di lui dal Capaccio nei cap.2. del lib. 1. contrario

della ſua Latina Hiſtoria Napoletana. Et fù a queſto ingan- mººº rifia

no del tutto pari quello, il qual fu preſo da Garcia Barrio-tº

nuouo notádo egli a car I 18 nei margine del ſuo Panegiri

co,ſcritto in lode del Conte di Lemos, già Vicerè di queſto -

Regno, che Clanis olim, deinde Liris dictus, via interca,
puanº Auerſum occºrrits ilche non del primo Clanio, 3. ' , i

del Liri, ma del ſecondo, 8 del Literno,è ſol vero, il qual

hoggi ſi dice. Il Lagno. Laonde io moltomi marauiglio,che

il Capaccio ſudetto,del qual corre fama, ch hebbe molta- Il Capº

parte,ò nell'opera,ò nel conſeglio di quella ſcrittura hauen cio",

do alquanto tempo prima publicata la ſua hiſtoria, non ſi in più modi

foſſe auteluto di sì fatto ſcambio. Mà egli pare, non hauer

aſſai attentamente queſte coſe maneggiate, percioche non

ſolamente laſciò ſcappar nell'altrui libro quel difetto ma

di vantaggio ne comuniſeyn altro maggiore,riptstando, che

Dionigi Halicarnaſeo parlaſſe del Liri, quando nei iib.7.

raccontò che l'acque debGlani, & quelle del Volturno, fi

rºno in va certo tempo vedute da Cumani ritorna verſo

i loro fonti: eſſendogli vſcito di mente l' error, rinfacciato

dà lui ſteſſo ad Appiano, con ſuo sbaglio tanto maggiore e

quanto è di hauer creduto, che poteaſi dal campo di Cuma

al pari gigere col vedere all'acque di quel fiume comepo- i

tea farſi con la mente.Ma ſe i noſtri autori fan così mal di- a .

tinguere i noſtri fiumi: io non vorrei, che qualche altro ap- º

preſſo confondeſſe alcuni di queſti due mi Clani con : º

Suello che bagna la Etruria,mentouato dà molti, & ſingo.

larmente da Silio Italico nel lib.8. come fei Paaſqueo nel II Daug.

ſuo Commentario & dal Clutterio ne fa ripreſo contragio. Queo,& vi

ne. Quantunque ſcambio più ſtrano fu quello di Vibiose, io que

ºrºlºle ſenza bauernese, una ragionevole,"".

ºrieºra i"
- - - - - 3,7tr.
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Il Liri detto

nelle eta di

mezzo. Min

tllIn O,

Vlpiano

Giuriſcon

ſulto illu

ſtrato,

-

-

nus.) Campanie,aquis ſuis Sarnum impellit. ilche dà Lucano

nel lib.2 era ſtato pronunciato del Liri in quelli verſi.

so –delabitur indè

» Volturnuſq; celer, notturnaq, editor aure

so Sarnus,cº vmbroſa Liris per regna Marica,

5s Veſcinis impulſus aquis–

& egli ciò non ritenendo bene a mente il pronuntià del

Sarno; hauendo, forſe, più facilmente preſo queſto ſcambio,

per hauere ſcambiato l' vn confine della Campania Felice,

inſegnato dà Tolomeo,nell'altro. -

Fù in oltre il Liri in alcun ſecolo di mezza età chiamato.

Minturno:dal nome della città del medeſimo vocabolo,che o

fù dall'vna,& dall'altra ſua riua, aſſai vicina al mare;come

ſi ſcorge dal Capitolareo vero Patto di amicitia, concedu

to dal Beneuentano Principe Sicardo al Veſcouo, & al Du

ca di Napoli,dato dà me alle Stampe con altri antichi opu

ſcoli delle coſe del noſtri Principi Longobardi, nel cui Num.

13 ſi leggono queſte parole. Itèmſtetit de fiuminibus, qui in

fine Capuana ſunt;hoc eſt Patria, Volturnus, atquè Minturnus,

vt in ipſa traietta ſit licentia tranſeundi, tàm negotiantibus,

quàm etiam reſponſalibus, vel militibus, ſeè aliis perſonis de

Ducatu veſtro Neapolitano ſalua conſuetudine noſtra(intende º

di alcuna gabella, non ſol della mercede dei tragetto) illeſi

debeantexire. Et molto più anticamente l'appellò nello ſteſ

ſo modo il Giuriſconſulto Vlpiano nel Tit.2. del lib. 19. de'

Digeſti, alla leg 14 quado diſſe che ſi manicularius onus Min

turnas vehendum conducerit; & cùm fiumen Minturnenſe na

uis ea ſubire nà poſſet,in alian nauem merces tranſtulerit, eaquè

mauis in oſtio fiuminisperierit,tenetur primus nauicularius Mà

egli forſe così il diſſe di ſuo proprio parere, & come quel

medeſimo legal caſo, dà lui propoſto per ſua maggior chia

rezza,farſi richiedeua;ſiche benpotrò credere che molto do

poi cominciò a farſi comune sì fatta appellatione; & ſecon

doparmi,non prima del tempo,che la città chiamata. Min

turno rimaſe del tutto dishabitata; non in diuerſa maniera,

che il fiume Volturno hebbe anche à dirſi Caſilino dal nome

della famoſa Caſilino:città appreſſo le ſue acque all'hor ch'

ella era intieramente disfatta. Il nome adiique di Minturno,

per qualunque infortuneuol caſo la città ruinando quaſi an
COIº
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cor egli cadde coſuoi edifici nel vicino Liri il quale peral

cun tempo ne fù detto è quel modo, finche poi , come

dal corſo delle ſue acque, lentamente fu 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 famoſa. -

Et certamente Minturno habitauaſi nell'una, 8 nell'altra

riua di quel fiume, facendocene ſicuri di comun conſenti

mento Strabone nel lib.5;Liuio nel lib.1o;& Plinio nel cap.

5.dell.3;& fù alquanto remota del mare,onde vien dà Tolo

meo frà le città mediterranee de'Latini numerata; ilche ap

par vero con pieniſſima certezza dà veſtiggi, che ſe ne veg

gono tuttauia rimaſi per lo ſpatio quaſi di quattro miglia

lontani dal marino lido; & di quella magnificenza, la qual

non con altre parole, che con quelle del Cluuerio piacemi

dichiarare.Cuius(dice egli parlando di queſta città nel cap.

1o del lib.3.)hodiequè ingentes viſuntur in ſiniſtra maximè ri

pa reliquie, quatuor ferè millia paſſuum amari, 6 oſtio amnis

remote;in quibus precipua ſunt, aquaduttus, Amphitheatrum,

MINTp R.

0 quaſi

nella bocca

del fiume

Liri.
-

tùm murorum turriumquè magna rudera,prealti quidam forni

ros, aliatuè ſplendidorum edificiorum fundamenta ſolidiſſima,

Così egli cò molto accorta diligéza,& có altrettanto ſincera

fede. Era già caduta queſta citta in graue infortunio, onde,

era rimaſa vacua di habitatori, fin dall'età di S. Gregorio

Magno,come egli dichiarò per l'epiſt.8 del lib. I.nell'Inditt.

9: prima dell'età del ſudetto Beneuentano Principe Sicar

do& della ſcrittura di quel ſuo Capitolare, lo ſpatio di du

cento cinquanta anni. Et vn tal fine hebbe Minturne, città

Sannitica, ſe ne diſſe il vero Stefano Bizanzio di opinione di

Dionigi Halicarnaſeo:& ſecódo vuol Liuio nel 1.9 città de

gli Auſoni potendo l' vno,& l'altro eſſer vero come ſpieghe

rò altroue. Fù nel reſto per queſta città diſteſa la Via Ap

pia, la qual di Roma conduceua in Capua, 8 terminaua in

Brindiſi, di cui in queſto Diſcorſo mi conuerrà più voltera

gionare.Seno parole di Strabone nel lib. 5. appreſſo il ſuo

Latino interpreter, ſcriuendo di Terracina. Hic pri

mùm mare attingit via Appia, ſtrata è Roma Brundºſium

vſquè, ci frequentiſſima. Eam de maritimis vrbibus ha dum

taxat, Tarracina, ac deinceps Formia, Minturna, Sinueſſa,

VII. Q 2 dC

Il Cluaerio

lodato.

Città de' Ss

niti,e: degli

- auſoni, at

e ,
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ac extreme Tarentum, cy Brunduſium.

#, Ma quelche il Clunerio ſoggiunge del ſito del Caſtello,
i º" hoggi appellato. Traietto; non è ſenza ſuo manifeſto errore

dent e del di memoria;mentre dice, che a dertra amnis ripa ad triadº

Liri. eitèr millia paſſuum in editis collibus, ex aduerſo dictarum reli

- quiarum ſitum eſt opidum quod vulgare nomen,Traietto,abatº

mis traiettu traxit: incontrandoſi Tfraietto in quello ſteſſo

Il Cluuerio lato del Liri, nel quale ſi veggono le ſudette reliquie di Min;

ie turno, come anche notò Biondo nella ſua deſcrittione di

"“ Cipania è che ci piaccia chiamar ſiniſtro il lato del fiume

verſo Occidente,hauendoriguardo alla ſua sboccatura nel

mare è pure appellarle deſtro, in riguardo de ſuoi fonti da

quali diſcende. E ben poi dà accettarſi ſenza contraſto la

ſua cenſura contro coloro che riputano,eſſer Traietto l'anti

ca Minturno,della qual ſentenza par che fù l' Hoſtienſe nel

la Cronica citata a dietro al cap. 12 del lib.3 hauendo egli,

Diuerſe da 8 quei tali douuto con molta più ragione perſuaderſi, che

Minturno, alla disfatta città ſuccedette in picciola diſtanza di luogo
"be nato il nuouo Caſtello, edificato in" aſſai più acconcio a far

i."“ difeſa nei tempi pericoloſi: ſe pure non altra di queſta ſtella,

dà ne affermata,fu la loro opinione. Et può ancora eſſer

ben certo che Traietto traſfeºuetto nome dal tragittari

quiui il medeſimo fiume coalcuna publica ſcafa, è barcaio

ottenne que più toſto dal comun vocabolo di vna tal barca, che fu inal

fio nome cun tempo appellata. Traietta: come ſi ſcorge per le parole

- dalla Tia del Capitolare del Principe Sicardo non è ancor moltore

i cate:& per quelche ſi ſcrine nelle leggi Longobarde al tit i

2", del lib3 alla leg .doue ſi commanda che in campoplano, ubi

nel vicino nec pons,nec tranſie Ius eſi(cio è nè ponte,nè barca, quì pro

fiume nuntiata nel genere maſchile)ibi omninò toloneum non eriga

turbéche io altrove habbia ſeguita la prima opinione.Così

parimente il Caſtello, al preſente detto.Scafato. appreſſo il

fiume Sarno,ottenne queſto nome dà quello della Scafa, che

ini ſeruiua al tragittare, 8 reſo hauea famoſo quel luogo,

non mi eſſendo intanto oſcuro, che Sigeberto Gemblacenſe

- nella Cronica all'anno 697. eſpoſe, che Traietium lingua

f

1 Gallica opidum dicitur. . . . º . -

. -sis sº - . . . . . . . . .

-

, - VIII.
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VIII. Campo Veſcino, Campo Ceditio.

º Veſcia città

Eſſendo ſtata adunqueMinturno sù la Via Appia, per la tre,
quale appreſſo poi ſi perueniua in Sinueſſa, noi con queſta , , E,"o

ſua buona ſcorta verſo la ſteſſa città per lo lido del mare ci fù di qua,no

auuieremo. Il Cluuerio frà l'vn luogo, 8 l'altro deſcriſſe il di la del Li.

territorio,8 il campo Veſcino, così detto dalla città, che fù º

chiamata Veſcia dicendo nel cap. 1o. del lib.3. dell'Italia .

In mediterraneis inter Maſſicum montem, qui nunc vulgò dici

tur.Monte Dragone;& Lirim ammem Veſcinus fuit ager,ab Ve

ſtia vrbe ſic appellatus.Mà poi non molto appreſſo il ripoſe »

dall'altro lato di Minturno,8 del Liri, ſcriuendo, che mon

tium iugo, qui intèr Molam opidum, 3 Minturnorum ruinas,

dextram Liris ripam proſequitur,6 Caſſinate agro, ac mari in

fero incluſus fuit.Laonde molto mi marauiglio della ſua in- -

coſtanza; tanto via più, ch'egli auuertir hauerebbe potuto"
per le ſeguenti parole di Liuio al lib. io per altro dà lui ſteſ-i,

ſo offeruate: che quel campo congiungeuaſi col Falerno in

Sinueſſa. Placuit,dice Liuio, vt dua colonia circa Veſcinum,

o Falernum agrum deducerentur: vna ad oſtium Liris fiuuii,

qu e Minturne appellata:altera in ſaltu Veſcino, Falernum con

tingente agrum,vbi Sinope dicitur Graca vrbs fuiſſè, Sinueſſa

deindè ab colonis Romanis appellata. Alla qual ſentenza è con- Liuio, Stra

corde quella di Strabone al lib,5. le cui parole egli reſe , bone,et Lu

latine, 8 ſimilmente ricorreſſe con buona ragione nel ſe- i" con
guente modo. Sinueſſa in Veſtino ſinu (Setino, hanno i teſti Ordi,

Greci & tutti gli altri ſuoi interpreti) ſita eſt; undè & nomen

ei quaſitum.Ne dal dire di queſti due autori è forza, che s'in

tendano diurerſamente i verſi di Lucano, che non molto

a dietro ho recati.

Hauerebbe di più potuto auuederſi che hauendo niente º il canpo

meno accortamente giudicato, che gli Alberghi Cediti, del cedirro

quali parlerò appreſſo,furono detti dal campo Ceditio, nel fà parte del

quale eran poſti appreſſo la via Appia, ſecondo lui, frà il Veſcinº.

liri,& Sinueſſa: & che quel campo fà parte del Veſcino;

in veruna maniera il medeſimo Veſcino eſſer potea di là,

º non di quà del Liri Della congiuntione dell'sº: dell'

tIQ
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Il Cluuerio altro campo ne hauea egli preſo baſtante argomento dalle

i"fissº ſeguenti parole di Plinio al cap 42 del lib. 1. il quale ti

- gionaua delle varie ſorti di cacie , & parimente furon di

lui ricorrette aſtai bene,8 ſon queſte. Proximum Vrbi Veſci

mium(così legge 8 non già Veſtinum & aggiunge, douerſi

quella ſteſſa voce riporre in luogo di queſta in molti altri

autori; delche erauamo ſtati prima ammoniti dal Sigonio

ne' ſuoi Scolij ſopra l'Hiſtoria di Liuio ; & poi di nuo:

uo dal Mazzella nel ſuo Diſcorſetto di Cuma, 8 di Por

zuoli, allegato anche à dietro, i cui nomi egli tacque,)

eumquè è Ceditio campo. Dalche conchiude. Ergò Ceditius

campus fuit in Veſcino agro,circà viam Appiam, 6 in eo diuer

foria publica,nomine.Ceditia Taberna in ipſa via Appia. Etio

pal ſuo lato parimente conchiudo che di certo furono di quà del Liri,

a qaidis, così l' vno,come l'altro campo: non perciò perſuadendo:

nuºſa, mi,che gli Alberghi Cediti, dal campo Ceditio appellati,

furono di là di Sinteſſa: nè che iui fù il territorio Veſcino

intiero.Mà come in queſto io non m'inganni, dimoſtrerol

lo, ſcoprendo vn inganno aſſai graue, che dà altri non

è ſtato autiertito fin hora nelle parole di Plinio al cap.5.

del lib. 3. riferite altra volta è dietro. Egli dopo hauer

dichiarato , che l' vltimo confine del Latio nuouo era,

ſtato collocato in Sinueſſa; ſeguì a dire , che hinc felirillº

Campania eſt,ab hoc ſinu incipiunt vitiferi colles. & appreſſo,

Hinc Setini, e Cacubi obtenduntur agri;his iunguntur Fale

mi, & Caleni; dein conſurgunt Maſſici, Gaurani, Surrentini

què montes.Mà chi non ſi auuede, che ſe queſto autore ha

ueſſe egli ſcritto in queſto modo;hauerebbe troppo ſtrana

mente ripoſti i campi Setini & i Cecubi di quà di Sinueſſa,

& che congiunti gli hauerebbe col Falerno, 8 col Caleno:

co quali ſenza ambiguità non ſolamente non hebbero ve

runa congiuntione;mà non furono nella Campania Felice

in veruna maniera , venendo dà ogni altro deſcritti di là

del Liriº Dà queſta ripugnanza commoſſo il Cluuerio,

mentre di Fondi ragionaua nel cap.1o del lib,3 dell'Italia,

pensò, che Plinio per la ſolita ſua breuità nel dire, ri

itrinſe in va picciol giro di parole varij, ne vicini campi

Hoc,diſſe;nimio compendiiſtudio ſatisturbatorie, ac falsò, non

emim Cernboagroiungebanr Falernus, rum intercedere pri
77387il
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mim Formianus, dein Veſcinus ager ad Maſſicurº riſpuò mon

tem (quì di nuouorimette al ſuo luogo il Veſcino ) quem

tandem ſequebatur Falernus ager. Sed Plinius nimia breuitatis

cupidine inductus primàm agros voluit ſimulatºuè comprehen

ſim enumerare:dein conſimili modo montes. Così egli, i qual

per ogni modo accuſando Plinio di troppa breuità,nol di

fende dà quell'altro maggiore errore;percioche niente me

no vien,che frà campi della Campania Felice habbia ancor

queſti altri numerati. Ma io di così graue fallo noi crederà sia S

reo giamai; & con faciliſſima emendatione gli renderò in " ,-
vno ſteſſo tempo con la ſincera ſua lettione, corrotta da co-retto, 8 di

piſti,l'honor ſuo,perche in cambio di Setini, &; Cecubi: leg-feſo contro

go Veſcini,cº Caditi nella qual deſcrittione ſi ſcorge, quan- il Cluuario,

to all'incontro dee commendarſi la ſua diligenza, per ha

uerci ſcouerti due noſtri ſpecialiſſimi, 8 celebri campi, da

gli altri ſcrittori non mentouati;con dimoſtrarne di più aſ

ſai eſpreſſamente in breuiſſimo giro di parole il lor proprio

ſito, congiuntiſſimo à Sinueſſa;a quali ſeguiua il Falerno, 8.

poi il Caleno,che deuerò poi deſcrittere à luoghi loro. Nè

di queſta lettione ci laſcia dubbitare egli ſteſſo,hauendo det

to di Ccdia,onde fu appellato il campo Ceditio, ch'era per

lo ſpatio di ſei miglia di quà di Sinueſſa collocata le cui pa

role ſi porranno appreſſo, nel ragionamento, che di eſſa Ce

dia hauerò à fare.

Er Cedia in vero,3 ſeco Veſcia,che diede il nome all'al-º#ta

tro ſudetto campo Veſcino al ſeno Veſcino, mentonatodà".
Strabone,8 all'anguſto paſſo Veſcino,deſcritto dà Liuio,le i,

parole de quali autori ho recate a dietro,non douettero eſ- Mafico,

ſer lontane l'una dall'altra:nò eſsédo nè anche ſtato di lode

lótano il calcio veſcino dal Ceditio:anzi eſſendo ſtato come

il genere rºn dell'altro. Praximum Vrbi Veſcinum(diſſe Pli

nio, altra volta recato)eumquè a Caditio campo, col qualge

nerico vocabolo fà il medeſimo cacio lodato da Martiale
nel lib.13.con quel diſtico. A -

-) Si fine carne volesientacula ſumere frugi,

» Hac tibi Veſcino degrege maſſa venit. . . - -

Adunque Veſcia, che non douette eſſer città di vil conto,

hebbe il ſuo territorio di quà, & di là di Sinueſſa final Liri;

fiche Lucano del Liri potè dir giuſtamente: - i

- VIII. - - vm
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» – vmbroſe Liris per regna Marice

93 Veſcinis impulſus aquis.–

& anche Liuio pote ſcriuere con buona oſſeruatione nel

lib. Io, che in Sannio noui exercitus exorti, ad depopulandos

imperi Romanifines, per Veſcinos in Campanum,Falernumque

agrum tranſcendunt dalche parmi di poter raccogliere, c

Veſcia fu nel contorno di Sinueſſa per alcun miglio a den

troterra verſo la regione de Sanniti , a piede del monte º

Maſſico:nè io del ſuo ſito ſaprei penſare altro: eſſendo nel

reſto il Sinueſſano aſſai manifeſto,della qual città hora ſe

guirò a ragionare,

IX. Sinueſſa città. Petrino. Mondragone ſua eti

mologia.Acque Sinueſſane: loro bagni. S.Cro

matio,dº ſuoi rompagni martirizzati in

Sinueſſa. Plotino, forſe, quiut pen

sò iſtituir vna Republica al

modo di Platone.

1, sino º Sinueſſa al principio appellata sinope, come afferma
PE,città de' Tolº alcuni antichi autori appreſſo Plinio Secondo nel cap.

Greci pelaſ. 5 del lib.3.Opidum Sinueſſa dice egli,extremum in adieffo La

gi di Teſſa tio,quam quidam Sinopen di vere vocitatam. nel qual tempo

gºdetti fu città Greca,ſe crederemo ad alcuni altri,riferiti dà Liuio

º al lib.io; fich'ella deuera ſtimarſi città de Greci Pelaſgi,

i quali di Teſſaglia peruenuti in queſta regione, ci fondaro

no delle città,come dichiarerò in altra occaſione; percio

che gli Aminei,gente di Teſſaglia,habitarono nel proſſimo

campo Falernoin cui piantarono delle loro viti, produci

trici del vino Amineo,frà gli antiehi con ſua lode aſſai no

to,delche parimente al ſuo più ſpecial luogo ragionar con

quaſi eſtinta, uiene.Hor Sinope all'horche vi fà dedotta la Romana co

º, lonia,ella era città:ò molto tenue:ò del tutto dishabitata ,

vaa lor co- prendendone io argomento dal dire del ſudetti due ſcritto

lºnia i Ro ri,i quali della ſua origine come di coſa poco certa, allega

"º rono l'altrui opinione;& quelch è più liuio non diſſe, che

º, la colonia Romana fu mandata in Sinoperma che fu collo

S.d. cata in ſaltu Veſcino, Falernum contingente agrum, vbi Sinope

- v' - AA , di
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dicitur Graca vrbs fuiſſe.Alla qual ſentenza accordarſiparmi penominan

Strabone, onde laſciò ſcritto appreſſo il ſuo interprete neii.
lib.5. che Sinneſſa in ſimu Veſtino ſita eſt, ci è ſinu nonen -

gerie.Talche il luogo, nel quale ſi madata da Romani quele

fa loro colonia,apparteneua à Veſcia;& più perqueſto che

perlo primonome di Siaope era noto. Etin nero, mentre a

i medeſimi Romani fuori del loro più comun coſtumerone

de non ſoleano mntari nomi de luoghi, e delle città mno e

uamente conquiſtate,come notoſſi dallo ſteſſo autore, pur

vollero appellar Sinope in altro modo;nò hauerebberpotu

sopréderne l'occaſione, certamente troppo larga dalla forma di quel ſenosſe il vocabolo,non che l'edificio della prima - atº

città à quel tempo nonfoſſe del tutto ſtato diſuſato: dalla

quale etimologia,centro si graue ſcrittore che l'affermò sé

za altro più certo argomento non ſi può ſauiamente diſſen- Michel Mar

tireglaonde non douea il noſtro Michel Monaco nella Prima naco, rifiu

parte del ſuo Capuano Santuario, attendendo la ſolaſomi º ai Pif

gliizade vocaboline da strabone nè da altro antico atteſa º

creder Sinueſſa denominata dà Sueſſa: non hauendo nean

chehauuto a far nulla queſta con quella città, per quanto

da antorettoli ſcrittori raccoglier poſſiatio. Certamente fea,

oltre la vicinanza de nomi, egli dredette gionare al creder

ſuo la vicinanza dei ſiti tallontananza all'incontro di Sueſ

ſola citta ſimilmente della Campania Felice dàSuefa di cui

par diminutiuo,hauerebbe potuto dimoſtrargli, nulla a quel

fine hauerhauuto frà ſor comune queſti nomi, Sueſſa Singeſ

ſa& Sueſſola Ma egli non curando cante coſe nè meu quiui

ci recò migliore etimologia nè hiſtoria più ferma, affermie

do, che la città galeno diſceſe dalla pittà Cales: per la qual

maniera moltiplico in due vita città ſola, il quale non filier

ror di lui ſolo,ma fu ben queſta ſua ſingolariopinione, che,

i vna foſſe ſtata madre dell'altra, del che più pienamente e

tratterò al ſuo luogo qui non aggiungendo fuor che le ſue

parole. Profeti,diſſerà propinquis Calibus Calini,ſen Calemi .ºprdi, 3 Gall'onla montis deriuatu, nomen: vt Sinueſſa a pro- Nani e a

pinqua Sueſſt. - , º º º crekie dalle

Riſorſe dall'antica Sinueſſa, all'hor che andh'ella rimaſe rione di

stinta va caſtello appellato Mondragone,onde a Roccala, e iº
quale nel vicino colle gli ſouraſta, & che hora dà il nome al ".iº.

IX. R luo- DRasovs
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º luogo, ſi dice. La Rocca di Mondragone: eſſendo ella ſtata,ò

-- º ſotto queſta è ſotto quella prima appellatione, a tempo de'

Longobardi & forſe ancor prima, come dimoſtrerò ragio

nando di Volturno, città Veſcoriale. Nè ſonio della opinior

ne di coloro i quali appreſſo il Pontano nel lib.5 della Guer

ra Napoletana ſtimarono Mondragone edificata dalle rui:

ne di Petrino che ſi credono eſſer quelle che ſi veggono alla

Ti qual fa,è riua del vicino marepercioche Petrino,ò ch' egli ſia ſtato

picciol borgo caſtello,o monte,o cipo fermamente appartenne à Sinueſſa,

ººººº città,8c luogo aſſai maggiore,come può conoſcerſi per quel

i.ºſſe liveri di Horatio nell'epiſt.5 del lib, 1. ne' quali quel Poeta

- gli diede" di Sinueſſano dicendo- i .

, Vina bibes iterùm Tauro diffuſa paluſtres , i

» Inter Minturnas, Sinueſſaniumqi Petrinum,

sforatio, se & Cicerone nell'epiſt zo del lib-6 delle Famigliari chiamò.

Cicerone Petrino vna tal villa di Lepta, ſuo conoſcente, commoda,3.

illuſtrati amena così perauuenturaappellandola dal ſuo ſito, ch'era º
- - -

e fà più ta

fo,è can

po, è colle di

tasi soave,

appreſſo quel luogo dello ſteſſo nome come ſi leggono,

Puteolanum Cunanum & ſimili nel medeſimo, 8 inaltri au

tori,onde egliquiui parimente deſcriſſevna altra villa, non

molto lontana dalla ſudetta,ma alquanto minore poſſedu

ra dà virtal Macula,che chiamolla Falerno: dimoſtrando eſº

ſer l'vna,& l'altra,ò sù la via publica : è non molto dal ſuo

corſo lontana. Maculam,diſſe,officio funtum eſſe gaudeo. Eius

Falernum mihi ſemper idoneum viſum eſt diuerſorio:ſi modò te

tti ſatis eſt ad eomitatum noſtrum recipiendum. Ceterùm is mi

biquidem locus non diſplicet Nec ea rei Petrinum tuum deſe

ramondm,69 villascº amanitas illa commorantis eſt, non diuer

ſorij Etforſe queſta maggioranza del Petrino di Lepta ſo

pra il Falerno di Macula induſſe coloro è credere, dalle ſue e

ruine eſſerſi potuto accreſcer Mondragone, non eſſendoſi

auueduti,ch'egli no fu altro,ch'vna villa poſſeduta dà huo

mo non di molto grande affare, è denominata dal princi

pal Petrino che Horatio tuttavia chiamò.Sinueſſano: & io il

riputerei più toſto campo,è colle in quel tratto, che luogo

frequentemente habitato;come anche ſtimollo l'antico Sco

Iiaſte del medeſimo Poeta, che vien riferito dal Cluuerio,

dicendo, che Petrinus mons eſt Sinueſſana ciuitati imminens,

vel ager Sinneſſa vicinus. - -

- - Mà
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Ma il Pontano nauendo di élò riferita pattui opinione, arrºsº,

eredtita s'io non erro dalle genti del paeſe, fa poi rien cali-ſi

reporgendo fede ſenza verina riſerta alla vºlgarfana fra"
medeſimi paeſani nell'età ſua, º tuttauia nella preſenre ri- pºi se

ceuuta per vera; che il nome di Mondragone fa impoſto à vi dimorane

quel nuono Caſtello per cagione di vn Dragone, che quiui "

giaceua invna grotte dietro l'altare della Chieſa di S. Mar- ",

coidoue chiunque foſſe entrato, reſta da irreparabilmente,

morto da ſuoipeſtilenti fiati. Eregli,che per ogni modo il poetane

moſtrò hauer qualche ſoſpetto della vera cagione di vita tal acta,

marauiglia,hauerebbe potuto con fermezza maggiore attri- º º

buirla alla vehenenza di occulte eſalationi, che vſciuano

di quella grotte nella cui vicina contrada ſi veggono naſcere

fonti di acque ſulfuree & minerali; delche con eſpreſſe pa.

role l'aſſicuraua Pliniº Secondo nel cap.93 del lib.2. mere

tre ragiona di altre ſimili marauiglie in altri luoghi, & di

queſta in Sinueſſa ſcriſſe con le ſeguenti parole Spiritus ie

tales alibi, aut ſcrobibns emiſſi, aut ipſo lori ſitu mortiferi.

alibi volucribus tantùm;vt Soratte, vicino Vrbitrabiu : alibi,

pratèr hominem,cateris animantibus i nonnunquàm & bomini,

vt in Sinueſſano agro,º Puteolano. Così Plinio il quale ſe hai

uefſe aggiunto, accade lo ſteſſo nel campo Pompeano; io

hauerei giudicato, che perciò anche il fittine Sarno fù in

alcun tempo appellato, Draso:corne dirò poi hauendo pre

ſo quel nome di alcuna non diuerſa inortifera ſpelonca iu'

quel lato del Veſuuto, che vien bagnato dalle ſue acque,il

quale nel ſuo ſeno nutrifre copioſe fiamme, onde prendono

tali eſalationi la lor forza;&l'acque de vicini fonti otten

gono qualità molto ſtrane & diuerſe dalle acque più comu

ni.Mà il nome di Mondragone può hauer hauuta la ſua più preſe il nº

vera origine da quello di alcun buonº appellato Dragone."
& variamente Dragone;che fù vſato da Normanni, eſſendo, "i.l-

forſe, ſtato così chiamato il ſignor del luogo perciò dettone i.to"

con intiero vocabolo prima Monte di Dragone: & poi con mede.

raccorcio,ch'ha molti eſempi. Mondragone: come anche, º

al preſente diceſi. Rocca Monfina quel caſtello che per io ſuo º e

diritto deuerebbe chiamarſi Rocca di Mefino, dal nome di ,

Meſino, luogo mentouato dà alcuni autori, che recherò ra» a -

gionando de'monti degliAurunci,delchehora baſti a - ave

- IX. R 2 Et
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feº sara i fanenti ai tempi antidiafai famoſe di fºgnariº

si"le datº pºliasassºsº ºfºsº
i",ſcrittori di quelle stà non ne parlaronº ad in mºdº, lº ſº
G detto Pliniº nel sagra del lib sa le attribuiſce a queſta

a o Gampania kalige grantungsegge fisſºlselº 5 del 3-hº

"iº hººpiº"adeis ailaº,

i" & il Siotºlinº risis 8 songiuntamenti l'acquiſtº
Lario a ribairſ sanseaittano le ſue parole ſan quelle di

pinea, fa aiengag paſsa sºggiºggiapeaPala o delle calde acque di
ſteſſo di Pozzuoli in Qainpania)Ai ſueſſantaqua ſterilitatem feninº

ſcorde. rum,e virorum inſazian abolereproduntur. Il Clauerio all

uedutoſi di queſto intrilºppo,"io baſteuolmente

suiluppato,dicendo nel gap, lo dal lib,3 dell'Italia. Hic aqu4s

Sinueſſani agri Ganspania tributigia band proeil Sinueſſa ad

orientale Maſſiri montis latus, qued Cempaniam ſpectat, ſitº

ſunt quodipſum ha?d abſugè e ſapraſcriptis Liui verbis (io

le recherò dopo queſte stiam penſpatur fiedi locus is tuº

gò vocatura Bagni & turri in etàſia Torre di Bagni. Così

egli Le accennate parole di Liaio ſono quelle nel lib-22;per

le quali vengono raccontate le ſcorrerie, 8 le depredationi,

fatte da Garagineſi nei lor primo giungere dal territorio

Alifano per le campo Calatino, per la saleno, cioè per

lo territorio di Caiazzoi, è per quello diCalui, nel campo

Stellate;& come Hannibale caſtris communiti (cio è appreſº
ſo il fiume Volturno dal lato di Roma, come notò Polibio,

nel lib 3.)Maharbaleneum equitibus in agrum Falernum pre

datum dimiſiti ſoggiungendoſi, che vſque ad aquas Sinueſſa

nas populatio ea permenitſiche il Cluuerio pensò, che il loro

predarei peruenne in quel medeſimo giorno fin à quel lato

o del monte Maſſico in cui giaceua Sinueſſa,3 al preſente è la

“ ſudetta Rocca di Mondragone al cui ſito viciniſſime nella

riua del mare appreſſo la mentouata Torre de' Bagni, che,

ferte ad vſo di guardia di quella riuiera, naſcono le acque

Sinueſſane delle quali egli ſi perſuaſe hauer Plinio, 8 Liuio

Non furonº ragionato.Mà ſtrana coſa è queſta,che Sinueſſa,la quale pur

quelle" fù colonia de Romani foſſe ſtata attribuita al Latio nuouoi

"i, º il ſuo territorio: anzi le ſue viciniſſime acque ſi foſſero
i" reſa compreſe nella Campania Felice. Et è ancora aſſai più ſtra

meſe. no,che Liuiovolendo dimoſtrare quanto largamente i Car

- - º i ta
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tagineſi in quel primo impeto traſcorſero col predare, ha- Il Cluuerio

ueſſe voluto più toſto dire, che giunſero alle acque, che alla rifiutato in

città di Sinueſſa, frà le quali era così picciola diſtanza: tra- Piº mºdi

laſciando che parmi aſſai improbabilcoſa che quella ſcor

reria foſſe potuta peruenire tanto innanzi nello ſteſſo gior

no, nel quale Hannibale era gionto nella Campania, & ha

uea poſti i ſuoi alloggiamenti, come dichiarerò in altra ,

occaſione,non lontani da Caſilino,doue la ſua guida l ha

uea condotto per errore, dal cui ſito è quello di Sinueſſa il

medeſimo Cluuerio,anche di Caſilino ragionando nel cap.

5. del lib.4; non niega all'Itinerario del Peutingero, ne al

l'Itinerario Hieroſolimitano, eſſere ſtata la lotanaza ben di

ventiuno miglia.Adunque altre acque Sinueſſane,men lon- Ma altre in

tane da Caſilino, 8 perciò men vicine à Sinueſſa furono ºº ººgo

quelle di Liuio, che non ſon queſte, che naſcono tuttauia , ". cº:

nella ſua riuiera, le quali ne tempi antichi furono frequen-"

tate da nobili perſonaggi egualmente per la loro ſalubri

tà,che per la loro amenità,delche ragionerò di qui a poco.

Et ſe queſto ſia vero,ſarà ancor vero,che nè men Plinio in

teſe delle marittime, hauendo anch'egli parlato di queſte ,

altre,ch'eran fra terra, le quali manifeſtamente appartene

uano alla Campania. Biondo Flauio nella Deſcrittione di

queſta regione moſtra,che per le ſudette acque Sinueſſare di

Limio appreſe quelle della palude,ch'è di quà di Sinueſſa in

torno a diece noſtre miglia,detta volgarmente. Le Saucelle:

della quale anche ragionò Plutarco nella Vita di Fabio

Maſſimo: ma Plinio non può hauer parlato diacque palu- Biondo Fla

doſe, le quali né poteano eſſer diveruna occulta virtù natu- uio rifiuta

rale:nè eſſo Biodo diſſe coſa veruna,ne della virtù di queſte º iº Piu

da lui credute le Sinueſſane di Liuio, né di altre acque di º

vn tal nome.Le ſue parole, in cui andò parafraſizado il ſuº

detto Liuiano racconto,ſono le ſeguenti. Per ipſum Stella

tem Annibal procedens campum, non priis via intellexit erro

rem, quàm ad propinquum Caſilini, quòd nunc Caſtellutium ap

pellant, Volturni perdutius" egli Caſilino nel luogo,

che diceſi. Caſtelluccio: ch'è lontano dal mare,8 dalla bocca

del medeſimo fiume Volturno per lo ſpatio di tre miglia;

ingannato dalla ſomiglianza del loro nomi delche tratterò

nel ragºmento che ne deuerò fare) clauſam- e
AA, - 14
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fluminibus,Volturno,o Saone,regionè maſtuscirci, ſpexit. Ca

ſtris itaq; ad Caſtellutiii, velibi propè poſitis,facilè fuit Mahar

bali vſque ad aquas Sinueſſanas (Liuio volle dimoſtrare il

contrario di queſto; & che quella ſcorreria fil di molte mi

glia) vbi ſcilicet Saonus in ſtagnum effuſus, labi incipit in Vol

turnum (non entra il Saone nel Volturno, cheformavn al

tro ſtagno più vicino a Sinueſſa,8 più verſo Occidente:mà

vi entrano due altri riuoletti, dagli antichi non mentoua

ti,i quali dalla ſudetta palude delle Saucelle vi ſi ſcaricano

- - lentamente;&l'vno chiamaſi. Il Rio delli Lanzi;& l'altro. Il

Pliniº. Sº Rio dell'Agnena)pradatum ire Horio giudicherei,che per le

si"º acque Sinueſſane attribuite da Plinio alla Campania, se da

l',rai Liuio deſcritte verſo Caſilino,non potédoſi intender quel

tro, & ſecole, che à Sinueſſa molto vicine, ſono appreſſo al mare, eſſi

ſteſſi concor di loro arbitrio haueſler dette nello ſteſſo modo alcune al
dati. tre acque,che frà terra ſorgeuano da queſto lato,la cui vie

tù hora ſia ignota. Certamente Plinio anche altre volte di

ſuo parere attribuì ad vno, è ad altro luogo alcun nome se

che non era di vſo comune, come ho notato nel Diſcorſo

precedente, 8 quando ragionerò del fiume Volturno note

rò di nuouo. Talche potrebbe eſſere ſtato qui ſimilmente ,

più liberale del vocabolo di acque Sinueſſane di quelche ,

conueniua, hauendo appellate col lor nome quelle acque,

che ſorgeuano nella proſſima Campania verſo Caſilino in

8 milmente altro territorio,che nel Sinueſſano. Nè a chiunque ſia ben ,

i" prattico per quelle poco ben pratticabili contrade è igno

"º to, che nella ſudetta palude delle Saucelle ſorgono alcuni

- piccioli fonti, vnde quali, che dal ſapore, che le ſue acque

han di rame,ſi appella. La fontana arramata: può darci non

improbabile argomento di alcuna ſua celata virtù, 8 de'

ſuoi vicini fonti, ſiche di alcun di eſſi Plinio poſſa hauer

parlato. Ancor lo ſteſſo autore ſcriſſe nel medeſimo c.2. del

l.31,che alquito più frà terra nel territorio Teaneſe ſorgeua

vna acqua,gioueuole al mal della pietra, la quale è nò fù di

uerſa dall'acqua Calena Acidula,pur da lui métouata nel c.

1o3.dell.2:ò naſceua nello ſteſſo luogo frà Teano,8 Cales.

Se ne egli,nè Liuio inteſero delle acque,ch'io dico: couerrà

l'vno accuſarſi d'incoſtiza,8 l'altro d' n raccòto ſmoderato

Mà le famoſe acque Sinueſſane, furono, come diſſi, quel
- 1e
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-

-
“le,ehe naſcono nel lido di Sinueſſa, doue è la Torre de'Ba- Le più note

gni, appreſo alla quale è vin antica chieſetta, chiamata al"

preſente. S.Maria a Caudara, al ſicuro per cagione del loroi"ſ":
bagni,a quali eſſer già ſtata Aloara,Principeſſa di Capua i 4, !

vedoua del Longobardo Capuano Principe Pandolfo,che , gnori ion

per ſopranome fu detto Capo di ferro, per curarſi di alcun gºbardi ,

uo male, ſi legge nel lib.4 della Cronica del Monaſteroidi - e s .

S.Vincenzo,già nell'" del fiume Volturno, non ancor o se

data alle Stampe, 8 deſcritta dà Giouanni ſuo Monaco, 8 º º

Diacono le cui parole ſi recheranno di qui à poco. Mà fu- ri più anti:

rono li medeſimi bagni,ancorchei Longobardi ſi diletta- camente per

rono molto del bagnarſi, aſſai più frequentati, 8 più celebri a lºrº ſala

ne'tépi più alti. Percioche oltre Plinio,ſe pure di eſſi habbia":

parlato, Strabone parimente al lib.5 ragionò della loro vir- ,.

tù,come ha il ſue interprete, in queſto modo.Sinueſſa in ſinu ſonaggi 'Ro

Veſcino ſita eſi, cº a ſinu nomen gerit. in proximotherm e ad manº.

quoſdam morbospellendos efficaciſſime. Et Tacito nel lib.12.

degli Annali moſtraeſpreſſamente la lor molta ſtima, al cui

giouamento ſi accompagnaua la piaceuolezza di quel cie

fo,così egli ſcriuendo dell'Imperador Claudio. In tantamo

le curarum Claudius valetudine aduerſa corripitur ; refouen

diſquè viribus mollitie celi,o ſalubritate aquarum Sinueſſam

pergit. Alla qual lode acconſente Dione nel lib,6o;ſbenche, ſcord

dà Tacito diſſenta dell'eſſerui andato il ſudetto Imperado-i" r

re;affermando ciò di Narciſo ſuo liberto, & fedel cuſtode,

il quale ne fù perſuaſo dalla Imperatrice Agrippina, intenta -

à dar morte al marito:nè egli parlò" di

Sinueſſa:mà diſſe, che colei lo ſpinſe,come ragiona il ſuo in

terprete, in Campaniam, quaſi aduersùs podagram, aquis eius

regionis vſurum Et poſſiamo ben credere più à queſto, che a Tacitori.

quello autore, il qual parmi, ch'haueſſe ſcabiato il venir del fiutato.

l'vno in quello dell'altro ; mentre non ricordandoſi poi di

quelche hauea raccontato,ragionò del morir di Claudio in

modo,che il dimoſtrò,eſſer ſeguito in Roma,nulla hauendo

prima detto che vi foſſe ritornato.Mà il medeſimo Tacito

nel lib.1. delle Hiſtorie, ſenza che di queſto ſecodo ſuo rac

conto poſſa dubbitarſi, deſcriſſe le medeſime acque per mol

to delirioſe nelle quali delitie immerſo Sofonio Tigellino

finì la ſua vituperoſa,8 dishoneſta vita. Tigellinus,dice egli,
IX. gC

Dione di
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accepto apùd Sinueſſanas aquas ſuprema neceſſitatis nunciº, iº

per ſtupra concubinarum,3 oſcula, deformes morasſetti nº

uacula faucibus, infamem vitamfadauit, eman exitu erºsº

. . . . imhonefio. “ . - -

º i

--- ---

S. CROMA

- - - i- i

Ne io penſo d'ingannanni,ſe eſſendo ſtata cotantograº

ºri, dela celebrità di queſti bagni, crederò, che il chiariſſimº

ma conduce huomo Gromatio,come ſi legge ne geſti di S.Caio Romº

do ſeco in- no Pontefice,8 con le ftciſe parole in quelli di S.Sebaſtiano

"i all' hora cheper ſottrarſe, º altri alla empia perſecution:

"," di Diocleriano ad arte ottenne imperial licenza, ut meddº

cr ini, gratia in Campano littore tab lati ceſpitis erat dominus, drº

- - - raretur: non ad altro lido di Campania né ad altre, che i

i , quelle acque Sinneſane ficoduſſe ſeguito da numeroſa cº

Non venne pia di Criſtiani, da lui in ſua caſa in Roma occultamente fin

ººº ºº a quel giorno mudriti i quali nodimeno furono iui poi tutti

"º martirizzati. Ne così mi perſuado, perche bagni di acque

naturalmente gioueuoii a molte humane infermità io non

iſappia che furono anche in Napoli, 8 in più copia in Polº

zuoli douenemaſcono tuttauia città ambedue della mede

ſima Campania:mà perche aſſai più acconciamente inten

derpoſſiamo, hauer Cromatiopoſſeduti larghi campiº

preflo Sinueſſa,che appreſſo Napoli,d Pozzuoli, i territori

iº º delle quali non eran molto patioſi Etil Baronto negli Aº

1imonio nali Eccleſiaſtici all'anno 3o3.nel num 1o6. ſeguito da Sº

3 , , uerino Binio nelle Note à gli Atti del Concilio Sinueſſano,

fodati celebrato nell'anno ſudetto , certamente dà molto minor

argomento di queſto perſuaſo portò inauuedutamente lº

“medeſima opinione del luogo, in cui Cromatio celò i ſuoi

“Criſtiani dicendo (mi ſeruirò delle paroledi Seuerino) che

i , rim ex Aftis Sebaſtiani Martyris conſtet, ſub bac Diocletiai

perſecutione,adfugiendam Tyrannarum rabiem ingètem Chri,

ſtianorum numerum eum Polycarpo Presbytero,iusti conſilium

dai Pontificis, Marcellini anteceſſoris, in ampliſſimam villanº

Chromati,que poſita eſt ad littus Campanum, profeios eſe, il

dicque incognitos manſiſ probabile eſt, in eadem regione Roma

nam Eccleſiam ad deliteſandum amplos receſſus habuiſſe,ibiqui

fortaſsè hoc trecentorum Epiſcoporum Concilium celebrati eſe,

Fin quà il Binio Mà io ho ancor maggiormere il creder mio

per vero,ſapendo che in Seſſa città adai vicina a siasi
º
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ſi conſeruano anche al preſente i corpi di molti de'ſudetti

martiri, no eſsedo altra memoria di eſſi,nè del reſto de'loro

cópagni rimaſa altroue. Il qual riſcòtro per la ſua grade ef

ficacia potè cotanto appreſſo Antonio Caracciolo, è pure , Antonio
appreſſo il ſuo diuolgatore Boluito,ch'egli nel libro de'Sa- Caracciolo

cri monumenti di Napoli alla Sett.7.del cap.1.hauendo eſ

preſſamente aſſerito che Neapolitanam Diaceſim olim inhabi

tauerunt B.Chromatius, Vrbis Praefetti filius, o cum eo mille

quadringenti Chriſtiani,a S.Caio hùc miſſiquò tutiès latitarent:

& nel cap. 17.doue più largamente di tal fatto ſcriſſe,haué

do ſoggiunto che circà annum Chriſti 295. in Campania litto

ralibus oris propè Neapolim magnus numerus Martyrum calo

inſertus eſt;eorum videlicèt, qui Chromatio, Ariſtone, 3 Cre

ſtentiamo ducibus,ad vnum omnes interempti ſunt : finalmente

non fidatoſi in alcune ſue congetture, le quali ſe al ſuo, in

tento erano gioieuoli, hauerebbero guadagnato alla ſua ,

Napoli quelle medeſime turme di martiri intiere, conchiu

ſe il ſuo ragionamento in queſte parole. Tam verò videat ſin

cerus Lesior, nihil prorsùs obeſe, quin nobis Neapolitanis aſſe

rere poſimus,3 referre partem ſaltèm aliquam tanta multitu

dinis martyrum. Siche finalmente raccogliendo ſotto tre ca

pi tutti i ſuoi argomenti,di nuouo anche riſtrinſe, & diede

modo alla ſua prima ſentenza in queſta forma. Celebritas,

quippèloci (di Napoli)therm equè ſalutares, ci vox ipſa Chro

matius, planè exigunt,vt ſi quis hoc ſeriò perpendat, exiſtimet,

partem ſaltèm aliquam tot Sanctorum Neapoli, vel propè Nea

polim conſediſſe:non hauendo potuto quel valoroſo huomo,

amantiſſimo della gloria della ſua patria,temperar del tut

to ſe ſteſſo,8 cedere a chi più conueniua, quelche ritenere ,

ſe non ingiuſtamente, non poteua: eſſendogli anche ſom

mamente diſpiaciuto che ſotto quel ſuo piaceuoliſſimo cie

lo non ſi legga nè pur vna ſola volta,eſſerſi eſercitata ſimile

ſpietata carnificina di Criſtiani; la quale vien hoggi ripu

tata altrettanto glorioſa alle loro patrie, in cui ſi ſappia eſ

ierſi dà eſii patica:quanto Napoli ſi pregia della ſua antica

libertà, cotanto ambitioſamente, non che dà Franceſco di Fra

notato di

più coſe

-

-

nceſco

Pietri al cap.5 del lib. 1 della ſua hiſtoria Napoletana: mà di"iº
1teIO ,

dal medeſimo Caracciolo, è ſia dal ſudetto Boluito al cap.

io del citato libro inculcata;il quale acerbamente riprende
- IX. S il
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il Pietri che habbia negato, eſſeruiſigiamai dato martirio

ad alcun Criſtiano. Et invero ſe Napoli frà le ſue antiche,

& nuoue prerogatiue non fuori di ragione ſi vanta della li

bertà, qualunque fil ella,laſciatale godere in vn lodeuole, &

- giocondo otio dà Romani più eſpreſſamente, che dà ogni

altro deſcritto da Strabone al lib.5: forza è, ch'ella non

poſſa inſieme pregiarſi anche di queſto Criſtiano honore:

non eſſendo dubbio veruno, che ſe le comueniſſe così gran

numero di Martiri, ſi arricchirebbe aſſai pienamente invna

volta ſola, ſenza far perdita dell'antidetta ſua prerogatiua,

di queſta gloria ſanta & religioſa, di cui il Caracciolo ſimo

- ſtrò hauer cotanto ſmiſurata brama.

giºſº» Piaceuoliſſima città adunque fu Sinueſſa, sì per lo ſuo

ſ", marittimo ſito,come per la giocondità, 8 ſalubrità de ſuoi

i biata, bagni naturali;& fù in oltre ad ogni humano biſogno com

citta di Ca- modiſſima per la fertilità de'ſuoi ſpatioſi campi.La qual nº

pº: º sò per qual diſgratia eſſendo caduta dalla ſua più lieta for

iºº tuna: ſe pure riſorſe poi per qualche maniera innanzi del

,i,mo fondarſi il ſudetto Caſtello,appellato Mondragone ella non

do di Plato-dimeno non giunſe più mai alla ſua frequenza, 8 celebriti

me e di prima. Et quante volte io vado ripenſando a queſte così

eccelleti doti del ſuo ſito, & alla ſua vicinanza a Minturno,

appreſſo la qualcittà, nelle ville di Zeto, & di Firmo Caſtri

cio,ambidue filoſofi, 8 ſuoi amiciſſimi,hebbe in coſtume,

di dimorar Plotino,famoſo Platonico, altrettantevengo in

opinione,che Sinueſſa fù quella città disfatta, nella quale

el medeſimo filoſofo penſaua introdurre il modo divi

uere ſecondo la forma della Republica inſegnata dà Plato

ne,& di habitarui con altri filoſofi della ſteſſa ſua ſetta;ilche

vien raccotato dà Porfirio nella ſua vita al cap.1.& dà Giu

sºlºfiº lio Firmico al cap.3 del lib.1.dell'Aſtronomia. Le parole di

º Firmico dal salmaſio ben ricorrette nelle Note ſopra il cap.

Firmi 2. di Solino : mà ſenza neceſſità applicate alle Terme diirmico, & , . - - - - - v

p, Baia, ſon queſte parlando egli del ſudetto Plotino. Nan

ſcontrati, 8 ad collocandam ſedem amanum ſibi Campanie ſolum elegſe

illuſtrati narratur,vbi ſemper aeris quieta moderatio cunfios incolasſa

lubri vettatione ſuſtentat; vbi nec vis hyemis, nec flagrantis

Solis accenſio, ſed compoſita temperies ex vtroquè moderatºri

vbi agritudine aliqua laborantibus hominibus ingenito fontium

ca

v
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i calore, di ferueſcentium aquarum ſalutari fomento conciliata

- ſanitas,irrigatur. Quelle di Porfirioin cui ſcriue dello ſteſſo

filoſofo,come s'era infermato in Roma,ſono appreſſo il ſuo

interprete le ſeguenti. Ex Vrbe diſceſit profetiuſquè in Cam

paniam,deducius eſt in agrum Zethi, veteris amici ſui, vita iam

finiti. Neceſſaria verò illi ex rebus,beredibuſquè Zethi ſuppe

ditabantur, atque ex Minturnis à Caſtrieij agris afferebantur,

Caſtricius enim predia Minturnis habebat.Erappreſſo. Prate

reà familiaris admodùm Plotino Zethus erat, genus ex Arabia

ducens, qui & vararem dureratfiliam Theodoſij, quondam fa

miliaris Ammonij. Erathic medicine peritus, Plotinoquè dile

ttiſſimus,quem Plotinus ciuilium gubernaculorum momenta ge

- renteminde reuocare admodùm contendebat, eoquè familiaritèr

vtebatur,adeò vt in agros eius ſecederet ad ſextum lapideman

e tè Minturnas, quos Caſtricius poſſederat, cognomine Phirmus.

Et in fine. Proindè Galienus Imperator, vaorquè eius Salonina

Plotinum honorabant,maximequè colebant. Hic igitur eorum

beneuolentia fretus,orauit,tt dirutam quandam olim in Càpania -

ciuitaté philoſophis aptà,inſtaurarent;regionéq; circifuſam culte

eiuitati donarent concedereutguè ciuitatem habitaturis, Plato

nis legibus gubernari;attuè ipſan ciuitatem Platonopolim ap

pellari. Pollicebatur ſe illuc habitatum vnà cum amicis omnibus

profetiurum;quod facile philoſophus ad vatum impetrauiſſet,ni

i ſi quidam Imperatoris familiares inuidia, velindignatione, vel

z alia quadam iniqua de cauſa acritèr obſtitiſſent. Fin quà Porfi

rio. Viſſe l'Imperador Galieno intorno gli anni di Criſto

. 26o. Né io sò ben riſoluermi,

ſiepi,i zETvs CAMPANo

zero eſſer quelzeto, di cui in
Capua nel Portichetto, attac- FILIo P1 o F E c1r

caro alle caſe della Chieſa de ET SIBI ET CONivoI Antica
Säti Rufo,8 Carpoforo ſi leg- - iſcrittione

ge il nome nella iſcrittione , iKALLAIDI i"

"""" QVI VIXIT AN NIS li illu

& di vn tuo figliuolo, 3- tºtas

to-Campano:º della" xxxIII ME SIB vs

glie, detta Callaide, di queſte X. D I E B V S III.

parole.Certamente quel nome -

di ſua moglie no diſcomuiene à donna nata dal ſudetto Teo

) - IX. S 2 doſio.

- .
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doſio,huomo Greco:S il ſuo figliuolo natogli fuori della .

ſua patria in Campania,conucneuolmente ſecondo l'vſo di

quei tempi potè ottenere il nome di Campano,nè l'artificio,

& la faccia di quel marmo,al creder mio,ripugnano all'età

di Galieno-Habbiamo anche in Capua manifeſta memoria

della gente Caſtricia in vna altra antica iſcrittione,che ſcol

- pita più artificioſamente della ſudetta in marmo di miglior

qualità,8 di maggior grandezza, onde dimoſtraſi l'opera e

di quel ſepolcro eſſere ſtata ancor maggiore,è frà quelle, chi

io ho copioſamente raccolte nella mia villa di Caſapulla,º

contiene le ſeguenti parole.

A. CASTRICIo A. F FAL. PRISCo

l

l

- A CASTRICIo A.L. A R A B o

CASTRICIA A. L. NYSA F ECIT

si BI ET FILIo ET PATRoNo

Adunque quella ignota città, in così ameno ſito dishabita

ta,che Plotino penſaua rihabitarco ſuoi filoſofi al modo di

Platone (che città anche nel dir Greco dà Porfirio è chia

inuaghite mata)fù al credermio, Sinueſſa; eſſendo potuto cadergli

ºſº quel penſiero nella mente per la frequente dimora, da lui

i ſ"ſi fatta ne'vicini poderi Minturneſi del ſuo amico Caſtricio,

vita , che fù quel Caitricio al quale il ſudetto Porfirio ſcriſſe i li

territorio di bri Deahtinentia ab eſu animalium:nè fra loro eſſerſene par

Minturnº lato ſpeſſe volte,potramniſi negare. Et parer, forſe potreb

be,che aſſai" tutto ciò ſi concordi con quelche ho detto

- di Cromatio,il quale quaſi dopò quaranta anni dell'età di

Plotino, 8 dell'Imp.Galieno, conduſſe ſeco di Roma in Si

nueſſa vacua di habitatori, quelle moltitudini di Criſtiani,

1

delli quali ho ragionato poco innanzi;& parimente potreb

- be ſtimarſi,che aſſicurati dalla medeſima ſolitudine del luo

Atti di S. go frà gli ſteſſi anni della perſecutione di Diocletiano , ſi

i"i" adunarono naſcoſtamente trecento Veſconi in vna ſua

i è, “grotte in cui celebrarono il Concilio appellato Sinueſſano,

Sinueſano Mà io non veggio,nè l'vno, nè l'altro argomento poter gio;

- illuſtrati, mare gran fatto al mio dire ; hauendo Cromatio"
- - - 1 il Q1
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i ſuoi Criſtianià ſuoi capi:Senſi già propriamete in Sinuef.

ſa: & al ſicuro ſotto colore di adoperargli alla loro coltura; a

3 ricordadomi che fin dall'età di Polibio,come egli afferma -

al lib.3;ſolea nella Campania Felice dà varie parti del mo- "

dofarſi gran concorſo di foraſtieris fra la qualvaria molti “

tudine, in vari eſerciti; applicata, cotanto più ſicuramente

poterono celare il loro arriuo, & i loro conſegli quei co

pioſi Veſcoui Criſtiani, quanto erano i luoghi, in cui di

morauano più negotioſi,8 più frequentati: & nondimeno

in così gran frequenza, non può della ſolitudine della in

nominata città,ambita dà Plotino, ch'io riputo eſſere ſtata

Sinueſſa,dubbitarſi,nè della medeſima Sinueſſa è improba

bile infortunio così antico:ſe ſi oſſerua,che nell'età di Giu

nenale cioè al più tardi in quella dell'imp Traiano, nè an

che Cuma era molto copioſa di habitatori º per fine io

non ſaprei a qual altra città più che a Sinueſſa poſſano con

uenire le conditioni del ſito della innominata città, che dà

Firmico,3 dà Porfirio furono dimoſtrate. -

- . . - - - -

º X. Alberghi Cediti.Cedia. Papia:

caſtelli. A ,

- a i - . . . . . . . . .

- Non molto appreſſo alle ſidette acque Sinueſſane , gli ALBER

piegando verſo terra a man ſiniſtra per la via Appia, la qua-GHI CEDI

ie non più poi fin a Taranto s'incontraua nel mare, parmi,"".

di douer dire, chi erano gli Alberghi Cediti, chiamati latina-" º ,li
- - - - - - - - - - quello ae

mente.Caditia Taberna.Sono parole di Feſto.Caditia Taber-lo, ſignore.

ne in via Appia a dºmini nomine ſunt vocate.Mà egli,che per

auuentura nulla più diſtintamente ſaper douette del lor ſito, -

volle perſuaderci queſta,dà lui ſteſſo imaginata origine del

lor nome,la quale più toſto par douerſi credere diſceſa dal Feſto rifiu

nome del capo Ceditio,che fù il territorio del caſtello, chia- tato.

mato.Cedia;nel quale eran collocati:eſſendo,forſe, anche lo

ſteſſo ſignor del luogo ſtato detto Cedio; è.Ceditio: dalla ſua

Cediatſe creder non vorremo che anzi dal ſuo preſe il nome

quel caſtello, il quale hauerebbe perciò douuto appellarſi.

Cedio. & non già. Cedia: che di eſſere ſtata donna colei,che

nhebbeſignoria dalla ual veniſſe denominato,nè pur eſſo ,

teſto ci dà luogoi. 3 & di Ceditio il campo, 8 di -

. - Ce
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Cediti gli Alberghi,dal caſtello Cedia; &queſto ſe pur così

Nè furonº piaccia dal ſuo ſignore, poterono dirirtamente hauer i loro

" " Mà"""" in"

i leggiere:parmi,che il ſito di queſti Alberghi Cediti non fa
nueſani. "i ſudetti bagni Sinueſſani; come raccoglio dà

quelche ſi legge in vino giuditial decreto , è pure per vſar

i vocaboli di quei tempi,in vna Notitia divu giudicato, ap

preſſo la Cronica di S.Vincenzo del Volturno, riferita non

“molto à dietro la quale è dell'anno ſeſto del Principato di

Landonolfo(fù queſti Principe di Capua dal 932.di Criſto

fin al 793.) nel meſe di Gennaio dell'Indittione prima, da

comincia con parole barbaramente latine in tal modo Càm

perueniſſet quadam die Domina Aloara glorioſa Principiſa, in

caldanas de Cilitias, ſui corporis perficiendum ſanitatem, vene

runt ibi ſuo obſequio ſupradičius Dominus Lădonolfus glorioſus

Princeps,& Dominus Ademolfus Archipreſulem Santa Capua

ne Eccleſia. Eorum preſentia aderant Pando Comes, Marepa

his, & Maraldo filius Madelfrit, c Landolfus filius idem Lan

dolfi, cº Lando frater eius,& Landenolfus Comes Caſtro Cali

nulo, 3 Dauferi,3 Dauferio fratres Volturnenſes Comitibus,

ci Pando, º Auſentio.&c. Adunque come certa coſa è, che

nel luogo appellò Caldana, dal qual hoggi ritiene il nome

la Chieſetta di S.Maria a Caudana,8 nel quale la Principeſ

ſa Aloara ſi era condotta per curarſi di alcun ſuo male, ſor.

- geuano le medicinali acque Sinueſſane; così può anche di

quì intenderſi, che gli Alberghi Ceditij di là non eran

Il cui luogo molto lontani;poſciache douette egli chiamarſi. Caldana di

fà poi detto. Gilitia dalla vicinanza di eſſi Alberghi Ceditij. Et quì è ſi

è"º º milmente dà oſſeruarſi,che Cilitia a quel tempo era tuttauia

º vn viaggio, pur caſtello fra i confini del quale racchi,

deuali non meno il luogochiamato.Caldana: che quel po

dere, di cui feceſi quel piato. Proterra,cosi iui, in eodem loco

Cilitias.&c.Nè altri ſi perſuada che la voce loco. quiui hab

bia il ſuo ſignificato,che altre volte hauer ſuole; eſſendo ſta

to frequentiſſimo vſo in quei tempi di dinotarſi per eſſa an

Il Lipfio che i Caſtelli,e i luoghi habitati ilchevorrei che foſſe ſtato

iggiº più affermatamente creduto dall'eruditiſſimo Lipſio nel

te notato. cap.5.del 1.1 del ſuo Louanio. Leggeſi nel retto nella mede

ſima Notitia ch'ella fu ſcritta in codem loco Caldana; dalche

- aP

-
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apprender poſſiamo, che per l'occaſione fermamente de'

bagni ne fù quel luogo in modo di vn Villaggio in al

cun tempo frequentato. - ,

Ma ſe io diſtinguo gli Alberghi Cediti, dà Cedia,la qua- cEDIA fà

le dal Clutterio,ò non fù conoſciuta,ò fu tralaſciata: follo di4ººº

perche quelli Alberghi sé deſcritti da Felto sù la Via Appia:".i.

& Cedia vien dà Plinio Secondo al cap.6. del lib.14 dimo-i" - - -

ſtrata fuori di ſtrada; doue facendo catalogo de'vini gene

rofi,fcriſſe le ſeguenti parole. Secunda nobilitas Falerno agro

erat,e ex eo maximè Fauſtiano; cura,culturaquè id collegerat.

Exoleſcit hoc quoquè copie potis, quàm bonitati ſtudentium.

Falernus ager à Ponte Campano(fà queſto Ponte ſopra il fiu

micello,detto Saone per l'Appia:lontano da Sinueſſa, come

hanno gli antichi Itinerari, noue miglia)lauapetentibus Vr

hanam,coloniam Syllanam, nupèr Capua contributamincipit.

Fauſtianus autem circitèr quatuor milliaria d Vico prope Ce

dias;qui a Sinueſſa ſex millia abeſt.Così Plinio.Siche quel Vi-.

co, di Cedia vicino,era sù quella via,& dall'vno,& dall'altro

ſuo lato,onde di Vico, come dichiarerò poi, prendeua il co

mun nome:& eſſa Cedia ne douea eſſer alquanto in diſpar

te, eſſendo tuttauia lontana dà Sinueſſa intorno a quattro

miglia;& per quaſi altre ſei dal Ponte ſudetto. Etnon altro Plinio illu

in vero dirvolle queſto ſcrittore: benche per la ſolita ſtret-ſtrato, º

tezza del ſuo ſtile,ò pure per alcun difetto de'copiſti, ſianoi"e

le ſue parole alquanto oſcure, hauendo potuto la ſteſſa ſen-".

tenza eſſer più aperta con l'aggiuntione di vna ſola voce », luoghi,

dicendoſi. Fauſtianus autem citra," quatuor milliaria d

Vico propè Cadias. Nè ſon ſicuro ſe vn ſimil difetto anche ſi

ritroui nelle parole antecedenti, che potrebbero leggerſi più a

pienamente in tal modo, Exoleſcit hoc quoquè culpa copia po

tiàs,quàm bonitati ſtudentium:ilche ſia detto per incidenza .

Fù adunque Cedia di quà di Sinneſſa,nè lontana dal campo

Falerno; laonde col medeſimo Plinio, dà me ricorretto è Emendatio

dietro,dir con ragione potremo, che hinc felixilla Campania º di Pliniº -

eſt:ab hoc ſinu incipiunt vitiferi colles. & che binc Veſtini, ii

cediti obtendunturagri bis iunguntur Falernio Caleni. Mà“

dà qual lato dell'Appia fuſſe ſtata Cedia,io non ne ho alcu

noben fermo argomento,benche parrebbe douerſi collocar

verſo il monte Maſſico, ch'era a ſiniſtra di quella via à chi
- X. Ve
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veniua di Roma, appreſſo del quale fu Veſcia, ſecondo quel

detto pur di Plinio nel cap.42 del lib.1 1. recato altra volta

à dietro, in cui ragiona del buon caſcio. Proximum autèm Vr

Main luogo bi Veſcinum, eunquè a Caditio campo. Nondimeno il territo:

i,” rio Veſcino anche giunſe dall'oppoſto lato dell'Appia final

diſuniamite mare,onde Sinueſſa fù detta edificata nel ſeno Veſcino;&in

noto oltre quel ſuo così buò caſcio filoda tuttauia molto più che

negli altri vicini paſcoli, in quelli,che ſono verſo lo ſteſſo

lido;ſiche di ciò per me rimanga altrui libero il giudicare

Nel reſto di Cedia & di Papia,ò pure de' Cediciani,3 de

7" Papieſi, haſſi mentione in vho antico marmo ben grande

ſ", ch'al preſente e nella fabrica del Campanile della Chieſa,
nueſano, Veſcouale di Carinola;& al tempo di Aldo, il quale nel ſuo

libro della Ortografia alla voce Pollio.il riferiſce mozzo di

vn'intiero verſo era appreſſo il fiume Liri, il modo della cui

ſcrittura è il ſeguente; onde per la ſtrettezza del foglio ella

con lettere di queſte maggiori non può quì rappreſentarſi

1. rariss L. r. TER. rollio Dvo via. 1. Ario L. F. FAl rati

MyLsvM ET CRvsTvM coLoNIs sENvisANIs ET CAEDICIANEls

o MN IB vs MVNvs GLADIAToRIVM CENAM coLoNIS SENVISANIi

Err Api e Is MoNvMENrvm is calso oe ce Ex restAMENro

ARBITRATv L. Novercini L. r rvr. rolliosis

Fermaméte la gente Papia,mentouata in queſta iſcrittore

i" preſe il nome dal ſudetto,ò Caſtello, è villaggio, chiamato

"iºni Papia: alli cui habitatori,8 r, 1 c va a
º inſieme alli Sinueſſani viſi i D1S.M A N.

afferma, eſſere ſtata data dà - SACR.

quel Lucio Papio vna Pu- T. V E SCINI O T. F;

blica cena:come,oltre molti - - - - - -

altri eſſenpi, la gente Veſci- FAL. RVFO PATRO. -

e nia dalla città Veſcia; & la , - “rcarrNTro
Veſeria dalla città Veſeri: Er T. vio SP. F,

ambedue nella noſtra Cam- -

pania:furono denominate ; VESCINIA ELEVTHERI

delle quali in due antichi - --

marmi in Capua ſi ritroua , sIBI Er sys - -

mentione: & douendo recar quello della gente Veſeria al
ſuo
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ſuo proprio luogomi è paruto douer riferire qui,non imº

portunamente,quello della Veſcinia, poſciache di Veſcia ,

non è ancor molto,hò ragionato. Mà Papia picciol caſtello, Von molto.
di cui non hò letta altra memoria antica fu perauuentura diſi" di

là di Sinueſſa verſo il Liri, appreſſo del qual fiume fu quei ”“

marmo veduto la prima volta:ſe pure chiunque il traſcriſſe,

mal ritenendo a mente il luogo doue il vide,non fece ſcam

bio del nome di quel fiume col nome del Saone,ch'è dà que

ſto altro ſuo lato,S ne tratterò,dopo che hauerò ragionato.

della via già per lo lido del mare diſteſa dall'Imp.Domitia

no verſo Pozzuoli,che mi conuien deſcriuere ſenza dimora,

ripigliando il cammino che propoſi,& laſciando quello del

l'Appia, la quale con lungo corſo di vina in altra città per

luoghi mediterranei in Taranto, 8 finalmente in Brindiſi

perueniua. - --

- - re

XI. Via di Domitiano dà Sinueſſa in

Pozzuoli. Viaggio di S.Paolo Apo

ſtolo dà Pozzuoli in Roma. I - r

Saone fiume. . . . . . o

- -

Y -

- - -

-

Di Sinueſſa adunque vſciti, non muoueremo il piede per L'antica via

quel lido prima di hauer parlato dell'antica via, che con- da inteſa

duceua in Pozzuoli, la quale di paſſo in paſſo tuttauia ſiſi ri

ſcorge per quei luoghi in gran parte intiera, rimaſone il re-, pºi,

ſto ſepolto frà le marine arenei, & frà l'acque de vicini la-,

ghi. Era queſta via ſtata in vſo ancor molto prima, che l'ha

ueſſe riſtorata l' Imp.Domitiano;percioehe il Romano Cò

ſole Tiberio Sempronio al tempo della ſeconda guerra Car

tagineſe non douette far altro cammino, quando per vſar le

parole di Liuio al lib.23, Sinueſſ, può ad conueniendum diem

edia erat,exercitu luſtrato, tranſgreſſus Volturnum fiumen,circà

Liternum caſtra poſiit. Et Cicerone, ſe ben ſi oſſerua,non per

altra via fece quel ſuo viaggio, del quale parlo nell'epift.23.

del lib.9 delle Famigliari,ma dal tempo finalmente & lalle

qualità del ſito di quei luoghi guaſta,8 conſumata, opeor

tunamente fà rifatta dal ſudetto Imperadore, come dimo

traStatio nel Carme 3 del lib.4. delle Selue, lodando alta

– T men

- -
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mente il ſuo autore. I ſuoi verſi, che giouano al noſtro fattº

to, ſon queſti. -
º

- » Hic cano populis vias grauatas, s

9a Etcampos iter omne detinentes S

- - po Longos eximit ambitus,nouoq; . - -.

99 Iniectu ſolidat graues arenas. -

Et appreſſo. -

» Hicquondam pigeraxe vetus vne,

» Nutabat cruce pendula viator,

-
» Rodebatq, rotas malignatellus,

9- Et plebs in medis Latina campis

» Horrebat mala nauigationis. -

9- Neccurſus agiles, ſed impeditum

. po Tardabant iter orbite tacentes,

» Dùm pondus nimium quercus ſub alta

95, Repit languida quadrupes ſtatera.

9» At nunc,que ſolidum diem terebat,

» Horarum via fatta via duarum. - -

f sº Non tenſe volucrum per aſtra penne, -

, ,, Ncc veloeiùs ibitis carine. ---

i onde diurne. Così Statio.Talche dopo queſta nuona opera potépiº"

i più agiatº e tamente, º più ſpeditamente farſi quel cammino; &lº" s

i"i. Appia per la quale a chiunque di Roma ſico" r.

Pozzuoli,ò ne ritornaua,era ſtato biſogno con traſcorreri

no a Capua,andarſi raggirando ne rimaſe per quel"

l statie illu- inutile,º poco frequentata;ilche dir poi volle il medeſimº S

ſtrato, ºsa"quel", letrel

3x Illic Appia ſe dolet relinqui. -

i InOnsi rifatta " Domitiano quella ſº"

a per altri luoghi, ſe al medeſimo Statio daremo fº laſci

º per la riuiera, ch ho dimoſtrata; onde eſaltanº"

º lecita cura ſpeſa nel ſuo lauoro, così anche hebbº º

i i marme 3. -

so It longus medias fragor per vrbes,

95, Atquè Echo ſimul bine,cº ind fraſtanº

- so Gauro Maſicus vuifer remittit.

i 5o Miratur ſonitum quieta Cyme,

- 99 Et Literna palus, pigerquè Sauo.

» Atfiauum caput humidumq; latè Cri

li l
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º Crinem mollibus impeditus vlmis

se Volturnus leuat ora– - - -

Dimoſtraſi per queſti verſi ſenza veruna ambiguità, ch'ella

dal monte Maſſico, 8 dà Sinueſſa peruenina al Gauro, & in

Pozzuoli;frà quali monti:& Cuma,8 la palude Literna, 8 il

fiume Volturno, 3 il Saone,eran collocati. A queſto medeſi

mo racconto ſi concorda Dione al lib.67;mentre afferma -, statio, se

che al tempo di Domitiano,come ha il ſuo interprete, via, D, on.

4ua ab Sinueſſa Puteolos ducit,lapidibus ſtrata fuit; il quale cordi,8 per

ſtrettamente interpretandoſi, parrebbe hauer voluto dire , altro, di

ch'ella non era ſtata altre volte munita di ſelci, contradice-º

doperauuétura al ſudetto Poeta,ſe anche i ſuoi verſi ſi eſpo

gano corigore. Mà,ò fatta la prima volta,ò rifatta dà Domi

tiano quella ſua via, queſto è be certo che dar non debbiamo

orecchio a Domitio Calderino, al qual piaceua leggere il

Primo de'verſi allegati di Statio in queſto modo. -

-- Cano hic populeo vias grauatas.

Nam,diceua egli,in Amyclano ſinu,per quem hac via duceba

tur,erant populeta paluſtria: ilche fù ben vero di quel ſeno,

ch'egli ſcritte, teſtimoniandolo Plinio Secondo al cap.6 del st

lib. 14;mentre ragiona devini Cecubi,i quali prima de'ſuoi

tépi furono celebratiſſimi in paluſtribus populetis ſinu Amy

dano:ma Amicla,8 il ſuo ſeno,appellato altrimete Gaetano, Dormitio

ſu di là del Liri.Nè ſi creda che poſſa anche haner qualche i "o

probabiltà la ſua opinione:per conto che Antonino nel ſuo rifiutato.

itinerario ci deſcriſſe ſol quella parte dell'intiera via di Ro

ma in Napoli, la qual cominciaua dà Terracina in queſta,

inan1cra - - - - - - - i - : -

Iter a Tarracina Neapolim M. P. LXXXVII. :

ASinueſſam M.P.XLIIII.

Liternum.M.P.XXIIII.

Cumas.M.P.VI. - -

Puteolos.M.P.III. - - -

INeapolim.M.P.X.

non eſsedo ſtata ſua cura,che notarle ſole diſtanze, 8 i nomi, Antonino

de luoghi, oltreche parmi, ch'egli ſtudioſamente volle de- illuſtrato,

ſcriuerà parte quella via la quale con piaceuoliſſimo cam- º
mino,8 per diporto ſolea farſi dà Romani, andando a fol- -: si

ºzzarſi in Baia,8 in Pozzuoli;& à goder anche in Napoli
A I. T 2 de'
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Che ſººº de'cotanto lor grati ſtudi, 8 otij Greci, de quali molto

iºi.i quella città abbondata, come vien raccontato da Strabo

diporto, ne. Così parimente Silio Floro & gli altri autori, notati nel

Diſcorſo antecedente per la medeſima cagione raccolſero

in vna ſola regione quell'intiero tratto, il qual peraltro, è

più propriamente veniua diſtinto in due;& Nerone perren

der via più dilettevole & piu facile, 8 ſicuro dà ogni impe

dimento quel cannino, tentò con immenſa fatica, è con

perdita di vn gran teſoro cauar vna larga foſſa dà Baia, o

dicaſi dal vicino lago Auerno,come vien raccontato dal ſuº

detto Plinio nel luogo citato,dà Tacito nei lib 13 degli An

nali & dà Suetonio al cap.31 della ſua Vita,fin ad Oſtia per

la quale in ogni ſtagione, 8 contro ogni ingiuria de'ven

ti foſſe potuto commodamente nauigarſi.Ma la ſua fimiſti

rata & prodigioſa impreſa eſſendo ſtata del tutto vana,Do

mitiano,non men di lui dato a piaceri, ma aſſai più conſi

gliato, poſe mano a rifarla via già dimoſtrata per quei ſoli

luoghi,ne'quali il biſogno era maggiore;onde ſeguianche,

al ſuo nome maggior lode.

Ia via,che , Et di quà intender potremo, che all'hora poi dall'Imp.

di Pozzuoli Nerua,& dal ſuo ſucceſſor Traiano, ſe fede non ſi neghi ad

f" ſi alcune antiche iſcrittioni, riferite dal Capaccio nel capº,

i º, del lib. 2 della ſua latina Hiſtoria Napoletana fu riſtoratoil

Neruaci da reſto della medeſima via, la quale di Pozzuoli giungeuain

Traiano. Napoli,quando il riſtorarla parue più opportuno, i cui ve:

ſtigi dimoſtrano, ch'ella conduceua per fianco del Foro di

Volcano,hoggi appellato. La Solfataia; & per fianco ſimil

mente del lago Agnano,3 per quel colle, il quale, perciocht
La1:º giace incontro al medeſimo lago,chiamaſi Antignano Fli

:rº ap. queſta via creduta dal ſudetto Capaccio, 8 prima di lui dal

pia. fuorche Sabellico ne commentari) ſopra Suetonio al cap.19. della

impropria Vita di Caligola eſſer l'Appia,la qual fu detta dà Stationel
saga fald's Carme 2.dei lib 2.delle Selue. Regina delle Vie;onde eſſerne º

ſtato reſo aſſai nobile quel colle, il medeſimo Capaccio ſi

Il Capae perſuaſe Mà quel ſuo Napoletano Poeta non gli hauea ma

cio,& il Sa-nifeſtamente dimoſtrata la loro diſtintione ne' verſi recati i

ºlºri dietro, 8 dinuouo poi nel ſeguente Carme 4 del medeſimo

º liba pur delle selue mentre feriuendo a Marcello drizzò il

dire al ſuo ſteſſo carme nel ſeguente modo?

- Cur



D I & c o R s o Ir. 149
-

I

-

» Curre per Euboicas non ſegnis epiſtola campos,

» Hac ingreſſa vias,qua nobilis Appia creſcit

» . In latus,o molles ſolidus premit ager arenas.

Statio qui principalmente parlò della via di Domitiano:

ma ſe à quella via non può conuenire il proprio nome di “ .

Appia,eſsédo ſtata quaſi vn ſuo nuouaméte creſciuto ramo; i

aſſai meno egli può attribuirſi à queſta la quale dal ſuo cor- . . .

ſo era molto piu lontana ſe pure vn tal nome non vorremo

concederle nella guiſa che fu poi chiamata. Appia. ogni an

tica via, laſtricata di ſelci, come nelle mie Emendationi alla ,

Cronica dell'Anonimo Caſſineſe ho dimoſtrato. Ben dee, ace e ben i

quelcolle per più vera & più nobilcagione riputarſi molto ſi:i”

auuenturoſo,hauédoui fatta dimora S.Gennaio,Veſcouo,& fru, paf.

Martire Beneuentano, all'hora che di Nola in Pozzuoli fà ſato S. Gen

portato al morire;& poi dopo alcun tempo fu il ſuo corpo º

riportato in Napoli,come il medeſimo Capaccio nel luogo º

citato, S. Antonio Caracciolo nella Sett. 12 del cap.2o.de'

Sacri monumenti di Napoli,con qualche diſcrepanza intor

no alla fondatione della Chieſetta quiui dedicata al ſudetto
Santo,fi notato.Mà glorioſiſſimo io lo ſtimerei, ſe poteſſe , - si L- - º

con giuſta ragione perſuadermiſio, che il Santo Apoſtologi:li".
Paolo dopo la ſua faticoſa nauigatione, raccontata dà San derſi anche

Luca negli Atti Apoſtolici, eſiendo peruenuto in Pozzuo- di s. Paolo

li,& eſſendoui dimorato per lo ſpatio di ſette giorni, ſi con- Apoll audde
duſſe con terreſtre viaggio per Napoli in Roma; delche eſ-ſ", di

ſer fama fra Napoletani & conſeruarſene non oſcuri ſegni, ""

viene affermato dal Lorino nel ſuoi Commentarii a gli At

ti ſudetti;& il citato Caracciolo nella Sett. 1 del cap.4. del

medeſimo libro reca è fauor di queſto dire alcune ſue nuo- º

ue congetture,è conſiderationi. Mà io,che non hò notitia

de mentouati ſegni, i quali ne dall' vno,nè dall'altro, ben

che gli aſſeriſcano,vengono paleſati : non poſſo della verità

di vn tal camino non dubbitare;hauendo potuto l'Apoſto- Il Lorino,

lo eſſer condotto dal Centurione, ſuo cuſtode,di Pozzuoli & il Carac

in Roma per Cuma,8 per la ſudetta via a lato del mare,per ciolo rifiu

la quale in ogni modo ſi camminaua ancor prima, che foſ-º

ſe ſtata riſtorata da Domitiano. Mà creder,forſe,potraſſi,

che quel Centurione ſtanco dal lungo nauigare, volendo

compir Per terra il reſto della ſua via, ſcelſe quella, ch'

XI. Crà
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era men noioſa; onde ſchifo l'altra del mare così ritorta,3.

impedita;& che aggirandoſi per Napoli paſsò per Capuain

Sinueſſa,8 di là poi finalmente ſi conduſſe per lo Foro Ap

pio,& per le Trè Tauerne come ne ſudetti Atti Apoſtolici ſi

peuta, egli legge, in Roma.Alche invero io coſentirei,ſe egli anche séza

eſſer paſſato toccar Napoli, non haueſſe potuto peruenire in Capua, per

per la via via certamente molto facile,S: piana, cioè per quella, che º

º dà Plinio al cap.11 del lib.18 e chiamata Conſolare. & dà

noi ſi direbbe.Via Regia, di cui è rimaſa, & tuttauia ſi cam

mina molta parte,che appreſſo Pozzuoli ritiene il nome di

Campana. Le parole di Plinio, mentre ragiona de' confini

e del campo Laborio,ch'io deſcriuerò al ſuo luogo, ſonque

º ſte. Finiuntur Laboria via abvtroquè latore conſulari, qua a

In tal viag Puteolis,cº qua è Cumis Capuan ducit. Erper queſta medeſi

,ſi ma via siº non erro, fu anche portato in Roma il corpo

auentata dell'Imp.Tiberio, morto in Miſeno, di cui ſcriſſe nella ſua e

VitaSuetonio al fine che vt moueri à Miſeno capit,conclama

tibus pleriſquè,Atellan potiis deferendum,6 in Amphitheatro

ſemiuftulandum, Romam per milites deportatum eſt : eſſendo

Suetonio il douuta naſcer quella diceria dalla opportunità del ſito di

º quella città, la quale di poco ſpatio lontana dalla ſudetta,

-

via,laſciauaſi à deſtra dà chiunque di Miſeno, 8 di Pozzuoli

in Capua andaua. Nè queſto mio credere ripugna al crede

re del Caſaubono,il quale conueneuolmente eſpone, hauer

- - -
coloro ſtimato quel cadauere di Tiberio proijciendum in ali

-

quod Campanie municipium,qua tantoperè deletabatur; & ha

uer nominataAtella più toſto di ogni altra città, alludentes

ad ſtagitioſam eius vitamttalis enim Atellanorum vita, º mo

res,vnde ſunt Atellanae fabula muncupate.Certamente quel di

re. vt moneri a Miſino capit. può ben connenire al primo

giorno di quel viaggio, nel quale douette quel cadauere,

eſſer condotto di Miſeno in Capua; non hauendo nè anche

douuto huomini militari, mentre portauan non ſenza fune

ral pompa il morto lor Principe,8 Imperadore,far altra via

che la Conſolare.Non così poi ſon ſicuro diaffermare che ,

Tito fece lo ſteſſo camminoquando di Giudea fºſtinans in

Italiam(ſono parole del medeſimo Suetonio) cºm Rhegium,

deindi Puteoles oneraria naue appuliſſet, Romam indè contendit

expedit linus:hauendo egli potuto non curarſi del diſaggio

-
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di quella faticoſa via dal lato del mare, non ancora riſtora- ,

ta,ma dell'altra molto più breue:ſpinto dall'ardente deſide

rio di giungere inaſpettato in Roma al ſuo padre Veſpaſia

no: Mà l'Apoſtolo, dirà il Caracciolo, ſe non per modo di

paſſaggio,almeno per riuederui i diſcepoli, che alcuni anni Nè in va:

innanzi vi hauea laſciati S.Pietro, volle andarui frà quell' iº gli º

orio di ſette giorni che dimoro in Pozzuoli, alche ſe io ha "i"

neſſi voglia di contradire,potrei farlo con opporgli molte, ipi ſuo

nepugnanze che ſcorgo nelle ſue congetture:Mà vegga egli, affiare.

come potrebbe così dire, ſe nella Sett 3 del medeſimo Capi

tolo 4.vuole,chei Criſtiani di Campania hauendo inteſo il

venir di S.Paolo in quella città raccolti inſieme andarono è

viſitarlo;& che eſſi furono coloro, che il coſtrinſero co'prie

ghi à reſtarui per quei giorni ; ilche nè pur vorrei, ch'ha

ueſſe detto in pregiuditio de Pozzuolani, alterando al

quanto la ſentenza del ſacro teſto, in cui ſi hanno queſte pa

role.Secunda dievenimus Puteolos,vbi inuentisfratribus,roga

ti fumus manere apud eos dies ſeptem.Il Lorino in vero pensò,

che intieramente quella dimora fu in gratia de Criſtiani di

Pozzuoli,che vi hauca iſtituiti S.Pietro in quello ſteſſo tem

po,nel quale in Napoli battezzò S. Candida, 8 S. Aſpreno:

dicendo.Magna hac Puteolanorum laus,Chriſtifidem adeò ma

turè ampleros eſſe, tantiquè Apoſtoli tot diebus preſentia coho

neſtatos.Mà io mentre hauea preſo a ragionare della Via di

Domitiano,parerò eſſer vſcito di via: & nondimeno il me

deſimo ſubietto richiedeua, che della maggiore, è minor

frequenza di quel cammino con queſta occaſione haueſſi al

quanto copioſamente trattato. -

Hor di Sinueſſa,lungo lariua del mare,camminandoſi per il saoNE,

la ſudetta via, ſi perueniua nella bocca del fiumicello,da La-picciolfiume

tini appellato.Sauo;il qual hoggi,quaſi queſto ſuo nome ſiaº º

comune di ogni altro torrente, è picciol fiume, vien detto h".i".

volgarmente auone &, Saone. Certamente Plinio Secondo una palude.

nel cap.5. del lib.3. collocò il fiume, appellato col fudetto

nome,di quà di Sinueſſa al qual diſſe, che ſeguiua la città &

il fiume,ch'egualmente ſi chiamauano Volturno, le cui pa

role ſon queſte.Opidum Sinueſſa extremum in adietto Latio.Et

poi.Ainc felia illa Campania eſt. Et appreſſo. In ora Sauo. Vol- --

turnum opidum cum amne Literni.Cumae ip

XI. dº
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:

Strabone

a Otato,

Plutarco

leggerme

te notato.

Il nome del

fiume VOL

I V RN O, il

quale non fà

Latinº :

ſa Parthenope, a tumulo Sirenis appellata.Nè Strabone gli die

de altro ſito;benche moſtrò hauerlo ſcambiato col fiume s.

che Plinio nelle parole pur hora recate,è altri chiamarono.

Literno.8 peraltro modo fu detto Clanio, il quale è di quà

del Volturno;& alla ſua riua haueavna città ſimilmente ap

pellata. Literno;come dichiarerò poi.Il dire di Strabone, re

ſo latino dal ſuo interprete, è il ſeguente.Vrbes Campanie ad

mare poſt Sinueſſam, Literni, vbi ſepulchri, eſt Scipionis,eius,

qui primus eſt Africanus vſurpatus. &c. Sequitur Volturnus,

vrbs eiuſdem nominis cum amme,ipſam praeterlambente. Naſce

queſto fiume Saone dà doppi fonti in due lati di Teano, 8.

per alquanto ſpatio in due aluei: mà finalmente raccolto in

vn ſolo; & accreſciuto di nuoue acque, ne perciò diuenuto

punto più rapido, di paſſo in paſſo anche anticamente ſta

gnaua in varie paludi,onde da Statio nel Carme, citato al

primo luogo, gli fu dato l'aggiunto di pigro.

, Et Literna palus pigerquè Sauo.

Et Plutarco di queſte, 8 di quelle altre paludi, formate da

fiumicelli, che mentouai à dietro;& di più di quelle, ch'eran

fatte dalle acque del fiume Volturno, inteſe nella Vita di

Fabio Maſſimo, quando della regione, in cui Hannibale per

error della ſua guida peruenuto,vi fù come cinto di aſſedio

dà quel Capitano,ragionò appreſſo il ſuo interprete latino

in queſto modo Regio eſt cetera cincia montibus.vallis autem

ad mare vſquè porrigitur,vbi paludes effuſo fiumine edit(l'ac

que non divn ſolo, ma di più fiumi, inondando fuori delle

loro riue,formata queſte paludi: & di quelle del Saone poſ

ſiamo comprehéderlo dall'allegato verſo di Statio, dal qua

le anche lo ſteſſo intenderemo di qui a poco di quelle del

Volturno)habetque altos arena cumulos,demùm littore claudi

tur vndoſo,importuoſoque.

XII. Volturno fiume. Anticamente non bebbe altro

nome. Sua Deità. Capua non mai detta.Vol

turno. Proprietà del fiume Volturno.

Ponti ſopra le ſue acque.

Naſce il fiume Volturno nel Sannio,donde in ſentenza di

Varrone al lib.4 della lingua Latina, portò ſeco queſto no

Ine

-
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me:fiche non l'ottenne dagli habitatori di Campania, nè

da Latini. Tiberis, dice egli, vt caput extra Latium, ſi inde

nomen quoq, effiuxit in linguam ne tram, nihil Latinum . vt

quòd oritur in Samnio, Volturnus, nihilad Latinam linguan,

Ae quòd proximum opidum ab eo ſecundum mare, Voltur

num, ad mosiàm Latinum vocabulum,vt Tiberis venit; nam

& colonia noſtra, Volturnum, e Deus Tiberinus. Così Var

rone; il quale non per ciò niega , che poi anche i Latini

l'appellarono allo ſteſſo modo. Mà di queſto altriments , Fà credare,

& con chiare parole ragionò Plutarco nella Vita di Fa-": ſºlº

bio Maſſimo, citata altra volta è dietro , affermando, ch'3i. -

egli fù chiamato in diuerſa maniera da Romani, 8 dalle º dei

genti di Campania, d da Sanniti. Le ſue parole, che apr

preſſo del ſuo interprete ſono alquanto mozze,intieramen

te voltate ia Latino ſon queſte. Campania opidum Caſili

num, quod interfluit Lothronus amnis, quem Romani Vatu

ranam vocant. Che per Caſilino fuſſe traſcorſo il fiume »

Volturno , ſi è inteſo da Liuio nel lib. 23; quando ſi ra

gionò de confini della Campania Felice verſo Occiden

te, & lo ſteſſo è affermato dà Strabone nel lib.5; nè è º
chi ne contraſti; ſiche qui il vocabolo. Vaturanum è fer- - e iº

mamente corrotto dal ſincero, Volturnum ; col quale per

eſpreſſo dire di Varrone & per conſentimento di ogni al-"º

tro fu queſto fiume appellato da Latini. Adunque egli"

hebbe da paeſani vn nome, 8 da Romani vn altro. Di

queſta diſcrepanza de'mentouati autori non ſi auuide.»

il Cluuerio, hauendo per altro ben conoſciuta la ſcor

rettione del teſto delCheroneſe, 8 hauendo anche ſot- , , , , ,

tilmente conſiderato il parlar di Varrone ; onde non, 3.

dubbitò, che il Volturno hebbe varii, & doppi nomi; &

guidato dà alcune ſue congetture, che ſarebbe trop

po lungo il riferirle è diſteſo, ſi perſuaſe, che da paeſani

non fu detto nè.Volturnus:nè, Lothromus: ma. Altburnus. dal

qual vocabolo foſſe poi nato a Romaniquello di Volturnus.

& finalmente di Vulturmus. Etio in vero, come dà lui non Il Cluueri
diſcordo,che in Plutarco in cambio del corrotto. Lothromus, i"ld

debba riporſi altro nome,così non poſſo accettar facilmen- più coſe.

te queſta ſua emendatione:nè anche parendomi, douerſi di

ciò dar più toſto fede ad vno autorforaſtiero, che à Var

, MII. V ro

è



l

-

i

º

-

-

-

e 153 p I s c o ºr s o If .

rone non ſolamenteautor noſtro, 8 Romano:mà incompa

rabilmente di lui più dotto delle coſe d'Italia, 3 fornito di

molto recondita eruditione.Nè gli argomenti,che dal Clu

uerio vengon recati è fauor del creder ſuo, ſonº così certi,

che non poſſano riſoluerſi facilmente. Percioche ben detto

io concedergli che appreſſo Polibio nel lib.3 ſi legga queſto

fiume pererror chiamato Athurnus: mà non parmidiacº

conſentirgli che vi ſi debba riporre-Althurnus: anziche ſul

Polibio turnus:nome attribuitogli dà ogni altro, così Greco,come,

smandato Latino autore, ſenza riſerba veruna: ragion poi non poten

i do renderſigiamai per la quale egli haueſſe douuto aſtener

ſi dall'Vſo più comune,8 ritenuto da Romani, che vſurpa

rono queſto (8 l'accetta il medeſimo Cluuerio) & non già

- quel nome Di Plutarco ciò non può dirſi, il qual mentouò

ambidue. Di più nè io gli niegoche ſimilmente ſia guaſto

ilnome di Alternns.ò vero di Atiternus. in quelle parole di

Seruio ſopra il lib 1o dell'Eneide di Virgilio, in cui rife

riſce il credere di alcuni, i quali ſi perſuaſero, eſſerſi Capua

Seruio eme in alcun tépo appellata è quel modo.Mà nè anche gli con

è"º cedo che ini ſimilméte debba riporſi.Althunnus, n6 haido

- Seruio parlato di altra opinione, che di quella, propoſta

- , ci dà Liuio al lib.4; i cui teſti ritengono tutti. Vulturnus.

- ; nè il Cltiuerio vi ripugna. Adunque ad altra emendatio

ne del teſto di Plutarco conuien penſare. Sarebbe, forſe,

vero, ch' egli haueſſe ſcritto, non eſſerſi da Romanichia

mato queſto fiume. Vulturnus: comeveniua detto dagli al

Emadatio-tri,ma Volturnus Certamente in tutti i codici dellai.

ne di Plu- ta opera di Varrone, in molti marmi antichi,riferiti dàAl

tarco, acce- do nella ſua Ortografia,3 in quel marmo, che con altri ri

i"º trovato negli anni paſſati fra le ruine del Proſcenio del
noſtro antico Teatro di Capua , percioch' era di ſmiſura:

i tagroſſezza, fu laſciato ſotterranello ſteſſo luogo, non ſi

legge in altra guiſa il ſuo nome; & potrebbe queſta emen

datione parere aſſaimen lontana dal vero, ſcorgendoſi le

medeſime iſcrittioni dettate in pura lingua Latina. Quella

nel noſtro Capuano marmoè la ſeguente. -
. - º

-

- - - - - - -
-

- - - - -
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Ma io di quà raccogliendo che non poſſa eſſerverò quelche

pur fu creduto dal Clutterio che i Romani vſarono più an

ticamente queſto nome nel modo,vſurpato ne'ſudetti mar

mi i quali non hanno a crederſi di tépi aſſai remoti, che nell'

altro modo:ſtimo più toſto, che Plutarco non curatoſi di co

si minuta,8 feggiera oſſeruatione, volle dichiararci altra a

coſa di maggior momento, 8 come hora farò manifeſto,

n-on appreſa dà altri Greci autori, eſſendo nondimeno an

ch 'egli caduto in non minore errore. Io adiique mi perſua

dc,che egualmete il ſuo teſto che il creder ſuo habbia biſo

gno di cenſura & che per la ſua vera lettione la quale traua

glio molto il Clnuerio,8 da ſuoi interpreti fa diſperata.ti ,

ſi poſſa ſcoprire,che per ſua falſa opinione egli laſciò ſcrit
to,hauer queſto fiume ottenuti vari nomi. Dee perciò oſſer- E/º"

narſi,che alcuni ſcrittori Greci non hauendo ſaputo ben di-iii.

ſtinguere il fiume Literno,detto peraltro modo. Clanio: di no.

cui Parlerò di quì à poco, dagli altri fiumi della Campania e

Felice vi preſeroinganno in varie maniere; onde altri il ri- -

poſero di là di Cuma verſo Pozzuoli, come fece Tolomeo:

altri lo ſcambiarono col fiumesaone & altri col fiume Liri;

A II. V 2 co- .
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Plutarco, come diuerſamente hauer fatto Strabone, 8 Appiano Aleſ:

i" i ſandrino a ſuoi luoghi hò dimoſtrato. Solº mancaua chi

", l'haueſſe eofuſo col Volturno,che gli era vicino più di ogni

altro:& ecco Plutarco, il qualcredutoſi di correggere l'er

varrone ror comune,ne commiſe vn altro niente minore ; dicendo,

difeſo. che Campania opidun taſilium interfluis Liternus amnis,

quem Romani º eltºrnum vog i" eſſer do

uette la lettiofie, la mente, º la fallacia di queſto autore: &

Varrone,che diſſe non hauer hauuto il Volturno più chevn

ſol nome non ci hauerà punto ingannati

I ſº e, Nè di eſſerſi vſata più anticamente la quarta,che la quin

- i":i ta lettera vocale nella prima ſillaba dello ſteſſo nome, è pu

irta lettere all'incontro più anticamente queſta di quella, può hauer

º ai parlato Plutarco ſe ne ſidetti in armiº in altre molto più

milia prima antiche memorie ſi ſcorge, ch'egli fi proferito da Roma

Aº ni,quantique in altro ſignificato invn ſol modo, percioche

- eſſi & queſto fiume & vna antichiſſima loro Deità,chiama

- rono di vna ſteſſa maniera come può vederſi ne'volgati co

dici di Feſto,8 dello ſteſſoVarrone, della ſincerità dei quali in

queſta parte non ſi è ancor dubbitato Volturnalia,diſſe Feſto,

Volturno Deo ſua ſacra faciebant, cuius Sacerdotem Volturna

lem vocabant.Et Varrone al lib.6 della ſteſſa ſua opera della

lingua Latina ha cosi. Eundem Pompilium Numam ait feciſe

Flamines, qui cum omnes ſint a ſingulus Deis cognominati, in

quibuſdam apparentetyma; vt curſit Martialis, 9uirinalis

Siit in quibus Flamini, cognominibus latent origines,vi qui ſunt

in verſibus pleriq; Volturnalis,Palatualis, Furinalis, Floralis, Fa

- lacer,Pomonalis:obſcura eſt eori origo,Volturnus, Palatua, Furi

na, Flora, Falacer, Pomona,pomorum patrona. Fin quà Varrone

- riTurasbo Mà io vorrei che ſi oſſeruaſſe, che hauendo egli negato,ſa

- nota, perfi la origine del nome,8 della deità del Dio Volturno,

non douea il Turnebo con tanta franchezza, quanta vsò

ſponendo queſte ſue parole,è nel cap.5 del lib.6. degli Ad

uerſarij,affermare per coſa molto manifeſta, che il Flamine

Volturnale fu attribuito al fiume Volturno: non hauendone

Il culto del nè men qualunque argomento recato,

Die Pºl- - Mà parerà,forſe,non improbabil coſa, che Varrone ſtu

# , dioſamente volle naſconderci l'origine della deità del Dio

i" Volturno collocandola fa l'altre opinioni ignote per celar
puani. - s- - a CL,
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ci inſieme, ch'ella dalla noſtra Campania, & da Capuani

fuſſe paſſata a Romani;onde anche rimaneſſe del tutto oſcu

ra l'occaſione di vn tal paſſaggio;la cui memoria per l'anti

ca emulatione di queſti due popoli douea in Roma eſſer

poco grata.Certamente i Gentili, come afferma Tacito nel I quali beb

lib.1 degli Annaliſacra et lucos patriis amnibus dicabant & il

Dio Volturno douette eſſerl'antichiſſima deità dei popoli, i
ſhabitatori delle contrade vicine al fiume dello ſteſſo nome.

Et più volentieri io mi dò a credere che il Dio Volturno fà

ſpecial Nume degli habitatori della Campania, 8 de'Cam

pani nella qual regione compiuail ſuo corſo, entrando nel

mare:che de'Sanniti,benche nel Sannio haueſſe i ſuoi fonti;

percioche ancor la deità del fiume Teuere con pariſſimo eſº

ſempio fu peculiare a Romani; eſſendoſi in ciò atteſo più

che il luogo della ſua origine, quello del ſuo finire delche ci

ammonì Seruio nella chioſa a quelle parole, che Virgilio

nel lib-8.dell'Eneide poſe in bocca al medeſimo DioTiberi

no. Hic mihi magna domus dicendo.Scilicet circà eritum ſuum:

quamuis enim alibi ortus,bune tamen locum incolo.Ali Romam

dicunt Tiberini eſſe domicilium, binc dixiſe. magnam domum.

Alij oſtia dicunt,ob hoc,quod nos cum per diuerſa diſcurrerimus

officia, in domum noſtram nos recipimus, ibiq; requieſimus ; vt

idem bic, cum per reliqua ſpatia diſcurrerit, recipiat ſe per oſtia

in mare.Mà ſe queſto può ancor parere,non lontano dal ve

ro,io bé potrò dar fede à Varrone,che quòd oritur inSamnio

o Deuta,

er queſto

ume per lo

Volturnus,mibil ad Latinam linguam: & inſieme crederò, ch Et chiama

egli ottenne di eſſer cosi detto nella Campania, 8 non già ronfo ".
turno, da

nel Sannio;& che pur dal nome di queſta regione,8 dal no- lor medeſimo

me de'Campani,fu denominato,alla quale opinione mi con

duce la ſua etimologia: valendo lo ſteſſo la voce. Kaurise.

nel Greco idioma già vſurpatiſſimo dà tutte le più antiche

ºlozze e

lingue d'Italia delche non è commodo qui il ragionare che varrone ri

nel Latino. Flexuoſus.dal verbo.Kaurrasche più anticamente

Pronunciauafi.Katsass& dinotaualatinamente, voluo.fietto:

non in diuerſo modoche già ſi diſſe.Tira& poi Tirre, la

onde appreſſo Heſichio(darò le ſue parole in Latino) campi

ei curſus non retti,o ſimplices:ſedfiexuoſi;& il Falcone vccel

to notiſſimo fu appellato.Capys dalla curuatura, & adunci

ºdº ſuoi piedi come parimente quelli animaletti inſettili,
XII. che

fiutato,
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che piegandoſi, & ritorcendoſi fanno il lor piccio1 moto,

& cammino,chiamanti Grecamente. Kiurn: & tuttauia nel

noſtro idioma per queſta Greca origine ſi dicono. Campe.

Di modo che al principio douette non eſſer diuerſo il dire.

Fiume Volturno.chc. Fiume di Capua, d pure. Fiume di Cam

pua, nella qual maniera efferſi al principio appellata queſta º

1l Cluuerio città, accortamente fà creduto dal Cluerio,8 io ne ragio

lodato nero a diſteſo in altra occaſione.Non sò poi bé riſoluermi,

ſe lo ſteſſo Varrone paragonò il ſuo nome co quello del Te

uere per quella ſola raſſomiglianza,iui dà lui notata: è pu

re per queſta altra più occulta, delche parmi, che poſſa ha

nerſi qualche inditio per le parole di Seruio,all'hor che chio

ſando quello emiſtichio di Virgilio nel lib.8.dell'Eneide.
5o Et longos ſuperantfiexus i -

ſcriſſe in queſto modo. Et hoc oſtendit,non eſſe alueum fiumi

nis retium; quia Tiberim libri Augurum colubrum loquuntur,

tanquàm flexuoſum. Se à queſta raſſomiglianza del piegarſi

in molti giri queſti due fiumi haueſſe Varrone rimirato, an

i"" ch'egli hauerebbe hauuto per vero,l'etimologia del Voltur.

me" illu- no eſſer diſceſa dal volgerſi, 3 dal piegarſi, 3 dal campo, onde

ſtrato. non altro foſſe ſtato a dire.fiume Volturno; che, fiume di Ca

pua.ò vero di Campua & fiume volteggiatore. Potrebbeſian

cor credere, che il vento, dagli antichi Puglieſi appellato.

Volturno, il qual,come ſcriſſe Liuio nel lib.22. campis torridis

ſiccitate nubes pulueris vehit,ottenne vn talnome(per dir co

sì)dal volteggiare, 8 dal campeggiare; quaſi dà turbini, che

mouea,foſſe detto. vºto capeggiatore; è.volteggiatore:mà egli

par più toſto eſſerſi denominato dal mote,da medeſimi Pu

glieſi chiamato Vultur nella ſteſſa loro regione,come ha cre

duto il Cluterio nel lib-4 dell'Italia al cap.12: oltre che per

l'auuenimento della giornata,commeſſa da Romani, & da'

Cartagineſi a Canne,ſi dimoſtra,che il ſuo ſpirare non era a

à queſto modo. -

Il nome di Et hora ciauuederemo del graue inganno di coloro, i

Vol.Iº, quali appreſſo Liuio,& appreſſoSeruio, citati a dietro, ſti

i",” marono queſta città eſſerſi appellata più anticamente. Vol
ºp,a 2 va turno;& ch'ella perciò habbia hauuto ſucceſſiuamente due

ſolo - nomi quido che l'Vno,& l'altro in doppie lingue né furono

più di vn ſolo non altrimente,che il nome di Roma. ſigni

º - fi
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ficado in Greco quelche in Latino val.robur:fù anche quella

citià alle volte per nome.Valentia, appellata. Peregrinares

(diſſe Liuio al lib.4.)ſed memoria digna traditur eo anno fatta

(nel Conſolatodi Caio Sempronio Atratino, 8 di Quinto

FabioVibulano, che fù di Roma l'anno 33o.) Volturnum

Etruſcorum vrbem que nune Capua eſt,ab Samnitibus captan: a

Capuamtuè ab duce eorum Capye, vel quod propiùs vero eſi,

è campeſtri agro appellatam. Seruio nelle Chioſe al lib. Io, º

dell'Eneide di Virgilio,dopò hauer riferite varie opinioni º

dell'origine di queſta città,8 del ſuo nome, ſoggiunſe, che

ali à Tuſcis quidem retentam,cº priùsAliternum vocatam(dee

leggerſi.Volturni, come dimoſtraſi per lo raffronto di Liuio,

& hòanche auuertito è dietro)Tuſcos, à Samnitibusexacios,

Capuam vocaſſe,ob boc,quod hanc quidam Falco condidiſſet, cui

pollices pedum curui fuerunt, quemadmodùm Falcones aues ha

bent,quos viros Tuſci Capuasvocarunt.Cosicoſtoro Etegrá Liuio, se
marauiglia,ch'eſſi non ſi accorgeſſero di error così manife- Si, io

ſto:hauédo pur Liuio acconſentito,che Capua più toſto dal tati. -

campo,che dà Capi:&à Seruio eſſendo ſtato bè noto,che non

mancò,chi diſſe, ch'ella dal nome del ſuo fondatore, dalla o

sortezza de'ſuoi piedi detto Capys, fù denominata. Certa

mente Horo Mileſio appreſſo Varino Fauorino nel Vocabo- Horo Mile

lario alla voce Kaurarsi non per altra che per queſta cagio-ſºº Vati

ne di eſſervm ſolo il ſignificato deſidetti vocaboli Keurass. "i
3g.Volturnus:chiamò Grecamente.Kaurtor.Camptum.la cit

tà, detta latinamente.Volturnus:la quale nella bocca di que

ſto fiumedello ſteſſo nome,nò era dà Cuma di molte miglia

Iontana. Le parole di Varino nella Latina lingua ſon que

ſte. Campani.quòd Camptum edificarunt propè Cumam, Locus

ità dictus.qui etiam Campani vocati ſunt. Ità Orus Mileſius,

Anzi Horo Mileſio,la cui ſentenza,ò fù dà Varino men be-varino no:

ne appreſa,ò menbene eſpreſſa, intendendo del Volturneſi tato,

diſſe che i Campani furono ſimilmente appellati Campani; che

in altro modo vn tal dir troppo inetto ſtato ſarebbe. Con

fermarſi ancor parmi la miacongettura dà quelche auuertì

Gioſeffo Scaligero nelle Note al ſudetto lib.4. di Varrone,

dicendoche Siculi Circum,aut Hippodromum, campum voca

hant à flexu equorum, o quadrigarum, queibi certabant:

ºdº omnia plana campi ditti. Et di queſto horabaſti, che

º II, - - -- - - - - - -- con:
---
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conuiemmi il preſo ragionamento del fiume Volturno ſc

guitare. -

Il fiume Egli,come ſi è detto,naſcendo nel Sannio, per Venafrum

ſi: (ſono parole dell'interprete di Strabone al lib.5.)& median

pa, ", Capanià fluuit. Et Plutarco più del ſuo ſtagnare che di quel
tioni ingo, lo degli altri piccioli fiumi,notati è dietro, intender douet

brauai ci te nella Vita di Fabio Maſſimo,le cui parole anche à dietro

pi, e inter- ſi ſon recate,S più eſpreſſamente ne parlò Statio, che ſi re

"“ cherà poi percioche è di acque incomparabilmente più co
urrv . ioſo,sì per quelle, le quali acquiſta dà altri fiumi, che di

i"per lungo tratto dagl'Hirpini,8 quaſi nel confine

Orientale della noſtra Campania, piegando a Settentrione

frà i monti de Sanniti accoglie in vn letto con le ſue; si an

cora per quelle, che cadendo dal cielo per le piogge, il fan

no molto più gonfio, 8 impetuoſo, ſichebene ſpeſſo inon

dando fuori delle riue,allaga i campi,8 le vie publiche ré.

de impedite, 8 interrompe. Per le piogge più gonfio, è più

rapido era all'hora diuenutoche impedi à Marcello di dar

ſoccorſo a ſoldati Preneſtini, che dà Hannibale in Caſilino

erano aſſediati. Marcelli,diſſe Liuio nel lib.23. & ipsi, cupi

entem ferreauxalium obſeſſis, Volturnus amnis, inflatus aquis,

& preces Nolanorum atque Acerranorum,tenebant. Et ſegui

tädo all'hortuttauia nella ſua gofiezza per le continue piog:
ge, fè manifeſto il celato ſtratagema delle botti, ripiene i

vettouaglia,che i Romani a ſecoda delle ſue acque inuiaua

no a'medeſimi aſſediati. Imbribus deinde continuis, ſoggiun

ge pur Liuio,citatior ſolito amnis,tranſuerſo vertice, dolia im

pulit in ripam,quam hoſtesſeruabant. ibi harentia intèr obnata

i ripis ſalita coſpiciutur.Nè ſi hà men certo eſsepio delle vie

guaſte dal ſuo corſo, alcuna delle quali(non sò ſe l'Appia, è

-, la Latina,ò pure alcuno lor ramo)fù rifatta dall'Imp. Marco

Aurelio nel ſuo terzo Conſolato,che fù nell'anno di Criſto

163;come ſi legge in vina antica,è alquato tröca iſcrittione,

che in vn marmo habbiamo in Capua,acconciamente già

ſupplita dà Alfonſo Caruagiale,di géte Spagnuolo, 8 molto

ſtudioſo delle antichità Romane,eſſendo egli noſtro Regio

Gouernatore,3 Caſtellano del Caſtello, all'hora appellato

Delle Torri, nell'anno 15o6;& contiene le ſeguenti parole ,

ſcolpite, come notò il Grotero à car. 151 litera coatta, ac
e - a i- de



p r s c o r s o rr isr

declinanti,nec digna ſeculo Antonini, ſed forſitam è poſteris reſti

tuta:& nè men di talforma ſi ha in Capua in altro marmo.

Imp. Caeſar Aug. M. A VR E

lius Anton I N VS PI VS F E s

lix Aug. PARTHI CVS MAX.

Brit. ANNICVS MAX. P. M. PP.

COS. III. DESIG. IIIi.

VIAM INvN DATI ONE AQy E

INTERRv PT A M RESTITVIT

Furono dà Aurelio Vittore numerate frà le calamità del Antica

tempo di queſto Imperadore, Terremotus non ſinè interitu",
ciuitatum,inundationes fluminum, lues crebrò, locuſtarum ſpe- io i.

cies agris infeſta. &c. et Giulio Capitolino di lui diſſe , re notato.

che vias Vrbis, atquè itinerum diligentiſſime curautt, Mà ſe

l'autore di queſta iſcrittione haueſſe preueduto, ch'ella -

non douea rimaner perpetuamente in quel luogo, nel quale

fù la prima volta collocata,vi hauerebbe, forſe, eſpreſſo di

qual via, 8 di quali acque vi ſi parlaua, ch'io le riputo del

Volturno,reſtando poi del tutto ambiguo, qual fu quella º

via,& dà qual de'ſuoi lati.Hor del ſuderto ſtagnare di queſto

fiume intendeua Virgilio nel lib. 7, dell'Eneide, chiaman- fà dette
dolo.vadoſone ſeguenti verſi. VADQS69.

5- –amniſa, vadoſi

- Accola Volturni– -

Virgilio il

pervadi douendo intenderſi le lacune che i fiumi inondan-"

do fuori delle loro riue,ſogliono laſciarne'campi;della qua

le interpretatione mi marauiglio, ch'haueſſe fatto così pic

ciol conto il La Cerda, mentre ne'Commentari, ſopra quel II La Cer.

Poema la regiſtrò poco affermatamente al fine di alcune da notato in

altre ſpoſitioni, aſſai dal ſuo autore, & dalle proprietà di Più modi.

" fiume aliene.Sed curvadoſus ? così dice egli Riſpon

e 2uia ingenti oſtio intrat mare. ideò vt Plinius lib.36.cap.6.

tocet.mareillius enim verba hac.Iàm verò & in Volturnoma

vi Italia arena alba naſcens.& c. Abrahamus in Indice capit de

XII. X oſtio
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º

oſto buius fiuminis. Huius eſtii meminit Liuius lib.35. Ergò ſi

cut maria dicuntur Poetis.vada: ità fiumen inſtar maris. vado

“ſum. Sic & Ouidius. Maandri vada di rit. Certè de reliquo flu

mine capi non poteſt;nàm Silius lib.8. Fluttua; ſonorum Voltur
e num;amnes enim,qui ſonant, i fluunt cum ſtrepitu,non ſunt va

doſi. Idem Silius.Volturna vada nominat,loquès de ea parte, quº

ad mare,vt legenti apparebit. Dici etiam poteſt vadoſum pro

ptèr frequentes huius flaminis ſtagnaziones. ſic vada Vili fre

guentiſſime. Domitianus poſicà Volturnum coercuit alueo. ipſe

enim fiuuius apud Statiii quarto Syluarii loquens ci eo Princi

pe,ait &c.liverſi di Statio ſi ſoggiungeranno appreſſo. Ethò

voluto recar le parole di queſto copioſo Virgiliano ſpoſi

tore à diſteſo,percioche egli ci ha propoſte più coſe, delle

quali ſarà bene,che ſi tratti ad vna ad vna. Mentouò Plinio

il mar Volturno d'Italia,ma alle parole, riferite dal La Cerda,

ſoggiunſe queſte altre ſex millia paſſuum littore intèr Cumas,

& Lucrinum (ſcriuaſi. Liternum come dimoſtrerò di qui è

poco)& egli penſa, che parlò della bocca del fiume.Non co

sì fece l'Hortelio, che dà lui vien citato,il quale eſpoſe, eſſer

pinio. Se quel mare ad huius fluminis oſtium,come era bé vero, eſsedo

condo illu- egli ſtato deſcritto pur da Plinio nel ſuo deſtro lato frà Li

ſtrato il terno,3 Cuma:appellatione(dice il Cluuerio, &io gli accon

ſiº ſento)halid dubiè ab ipſo inuèta,& nulli alij vſurpata;quanti

“ que ancor Varrone parrebbe hauer vſato lo ſteſſo nome, ſe

le ſue parole,ch'hò recate a dietro,ſi diſtingueſſero in queſto

modo. At quòd proximum opidum ab eo ſecundùm mare Vol

Et fà anche turnum,ad nosiàm Latinum vocabulum,vt Tiberis venit. Mà

ghiamato la voce.Volturnum.dee eſſer chiuſa frà due come.Segue il La

A soNAN Cerda,che Silio chiamò queſto fiume ſonoro. Se ciò fà in .

iº A4 quelli verſi del lib.8. - -

PI DQ, 93 – Sinueſſa tepens, fluttu q; ſonorum

so Volturnum-

& hauerebbe potuto aggiungere,che dà Lucano nel lib.2 fù.

detto.celere,é veloce. -

33 -delabitur inde

so Volturnuſq; celer,notturneq; editor aure

sº Sarmus–

per lo qual rapido corſo diuenuto delle ſue medeſime riue

rapace , come fa appellato dà Claudiano nel Panegirico
i

ti
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i Probo, Probino, 8 Olibrio, Di più. RA

» Volturnuſq;rapax,3 Nar vitiatus odore PAC E : l I

Sulphureo MOSQ: 5'.

99 phureo- BIOND6.

menaua ſeco molto feccioſa arena, come notò Ouidio nel

lib.15 delle Trasformationi in queſti verſi,

95 -multamq; trahens ſub gurgite arenam

s» Volturnus

onde Statio gli diedel'attributo di flauo. che noi diriamo.

ſbiondo: imitando Virgilio, dal quale nel lib.7. dell'Eneide il

Teuere fi detto.

sv –multa flauus arena

& dinuouo nel lib.9.al fine.

º – Ille ſuo cum gurgite flauo

- Accepit venientem,ac mollibus extulit vndis.

nel qual luogo Giacomo Mazzoni al cap.2o del lib. 1 della e

ſua Difeſa di Dante preſe quella voce in ſentimento di.bello:

vſcitogli di mente il luogo antecedente del medeſimo

Poeta,8 labreue Chioſa,fattaui dà Seruio,che chiamò quel

lo aggiunto Epitheton proprium; delche ci hauea di nuouo

ammoniti il Turnebo nel cap.7.del lib.22.de' ſuoi Aduerſa

rij.Nè in vero la Tiberina biondezza dee attribuirſi ad altra

ione,ch'alla ſua non diſſimil rapacità,onde lo ſteſſo Poe

ta nel lib.8.chiamollo.

- o Stringentem ripas,ei pinguia culta ſecantein.

ſopra il qual verſo pur Seruio ſcriſſe in queſto modo. Raden, -

tem;imminuentem.nam hoc eſt Tiberini fluminis proprium;adeò

vt ab antiquis Rumon difusſit,quaſi ripas ruminans, c eve

dens. In ſacris etiam Serra dicebatur.in aliqua etiam Vrbis par

te.Tarentum.dicitureò quèd ripas terat. Il La Cerda crede,eſ

ſerſi detto. flauo per l'arene di oro, del credcr ſuo chiama Alle qualº

aurore il Turnebo ſudetto, il quale non altro ſcriſie, che , "º
- - - - - - a º, furono con

cb arenan ità vocari. Di contrarie proprietà a queſte del riqui,

“Volturno fà deſcritto il Liri dal mentouato Silio nel lib. 4; del Liri.

del quale così ſcriſſe. -

Et Liris nutritus aquis,qui fonte quieto5b

2- Diſſimulat curſum,3 nullo mutabilis imbri

so Perſtringit tacitasgemmanti gurgite ripas: -

fattone ſcorto dà Horatio in quelli altri ſuoi verſi dell'Ode

31.del lib. I. - ,

XII. X 2 Non
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i , Non rura,que Liris quieta

pº Mordet aqua,taciturnus amnis.

Statio illu- Alle quali contrarie proprietà di queſti due fiumi Statio al
ſtrato, ludendo nel Carm.3.del lib.4 delle Selue, con poetica Pro

ſopopeia introduſſe il Volturno a parlar della ſudetta nuoua

via dell'Imp. Domitiano & a pregiarſi,che per la ſua opera

raddrizzato il corſo alle ſue acque, le quali riſtrette con alti

ripari frà le ſue ſponde non più ſarebbero inondate ne vi

cinicampi, egli hauerebbe potuto hormai col Liri di limpi

E le ſue ta- derza gareggiare. I verſi di queſto Poeta con gli altri accen

cune da al- nati non è ancor molto, ſi porranno appreſſo. Diſſe perter

tri ºtºri, zo il La Cerda,che il Volturno laſciaua i ſuoi vadi, è gli di

fiiº remo.lacune non lontane dal mare:& ciò era ben vero; eſse

ſ", do dà Statio,6 dà Plutarco apertamente affermato Mà egli

preſſo il ma- ſi auuale di quel luogo di Silio,ch'è nel lib.12.
Tere bar – Volturna citata

po Tranſmittunt aluo vada–

ne quali verſi ſi ragiona di Hannibale, il qual non eſſendo

ſtato baſteuole à far che i Romani haueſſer laſciato l'aſſedio

di Capua,andò ad aſſalir Roma (era Capua dà queſto altro

lato del Volturno)mà quel tragetto douette farfi di molto

più ſpatio lontano dal mare, che non ſolean farſi quelle la

... ... cune;percioche à quel punto,come racconta Liuio al lib-26,

i". " Hannibale hauédo adunate inſieme le barche del medeſimo

, fiume,c eſsendoſene ſeruito le bruciò poi tutte per impedir

a Romani di poterlo ſeguire ſpeditamente: & conuien cre

derſi,che quel ſuo ſollecito, 8 occulto varco fil in tal ſito, in

- cui il fiume era più che altroue anguſto,anzi che più ſpatio

ſo:hauendo egli di più tenuta la via Latina per lo territo

rio Teaneſe, 8 delle altre città di quel cammino:& non già

l'Appia a lato al mare per Sinueſſa, come lo ſteſſo Silio, dà

- Liuio non diſcorde anche afferma. Adunque diremo,che ,

- quel Poeta no badado à tâte coſe,fù contento di hauer imi

tato,come far ſuole il parlar ſolo di Virgilio, del qual poi né

-

--E

-

-

-

-

º uò crederſi,che ſenza buona oſſeruatione haueſſe attribuito

à queſto fiume il nome di vadoſo;la qual ſenza fallo fà quel

la ch'al principio ſi è recata & dal La Cerda fuor di ragione

fù hauuta in non molto conto.

Mà veggaſi,come ella,3 ſecol'altre ſudettefºrti"del
- - V

-
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i

ſº

Volturnovengano maggiormente illuſtrate da verſi di Sta- Alle ſudette

tio,che pur dà lui ci furono propoſti, 8 ſon quelli dà me ac- prºpriº

cennatià dietro più volte ne'quali parlando quel Poeta del- ".i."-

la via di Domitiano, introduſſe queſto fiume, che ſi sdegni,

del nuoue Ponte,alzato per compimento di quell'opera , in vn ſai

ſopra le ſue acque,è che finalmente ne renda gratie al ſuo carme:

autore nel ſeguente modo, -

n Atflauum caput humidumq; latè -

» Crinem,mollibus impeditus vlnis,

» Volturnus leuatora,maximoquè -

m Pontis Caſarei recliuis Arcu

» Pandistalia faucibus redundate

» Camporum bone conditor meorum,

» .2ui me vallibus auijs refuſum, - -

» Et ripas babitare neſcientem

» Reti legibus aluei ligaſti, - -

o Et nunc ille turbidus,minaxq; - -

» Vix paſſus dubias priùs carinas, -

m Iàm Pontem fero, peruiuſq; calcor.

» .2ui terras rapere,ci rotare ſyluas

» Aſſueram(pudet)amnis eſſe capi.

n Sedgrates ago,ſeruituſi; tanti eſt, -

n 2uòd ſub te duce, te iubente ceſſi: - - -:

n gaòd tu maximus arbitrer,tuequè

» Victor perpetua legere ripe,

n. Et nunc limite me colis beato,

» Nec ſordere ſinis,malumq; late -

» Deterges ſterilem ſoli putorem, ,

» Nè me puluereum,grauemq; cano -

» Tyrrheni ſinus obruat profundi:

» .9ualis Cinyphius tacente ripa, ,

» Panus Bagrada ſerpit intèr agros, - -

so Sed talis ferar,vt nitente curſu

» Tranquillum mare proximumq; poſſin

59 Puro gurgite prouocare Lirim.

» Hac amnis pariterq; ſe leuarat

» Ingenti plaga marmorata dorſo.

» Huius ianua proſperumq; limen,

» Arcus,belligeri ducis trofhais,

MII. Et
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- - 9x Ettotis Ligurum nitens metallis,

l 9- .2uantus nubila qui coronat imbri.

Aggiunſe ci Fin quà Statio;il qualebencheneſudetti verſi parlò di tutte

". laltre proprietà di queſto fiume ſecondo il vero, nellº
i", con poetico ingrandimento diſſe ch'egli non poteafacimº

ºra ſi fa il te nauigarſi;percioche anzi la ſua nauigatione eſſere ſtata

mente naui aſſai frequente negarſi à Liuio non conuiene, il quale più

gare, volte nel lib.26.ne ragiona; & perauuentura non ſi eſercitº

ua in altro modo,che in quello,vſato nel nauigarſi il Teuciº

fiume aſſai maggiore,nel quale, per ſeruirmi delle parole
l del Latino interprete di Dionigi Halicarnaſeo al lib, 3 º

ge naues,quantumuis magne,3 ex onerarijs e e,que vſqad tri

millia modiorum ferunt,per eius os intrant, c Romam vſqui

i Il che fre- remigio,o funibus trafieferuntur: benche nell'anno 1648 i

auente le º Iauerno l'habbiamo veduto con molta frequenza

- , , , ſolcarſi dal mare alla noſtra città contro il corſo delle ſue

coli, º in acque,8 à forza ſoldi remi,delche non mi era notopiuſº

ºri ed uo eſempio di quello di Bartolomeo di Ariano, citº

l li“/” di Pozzuoli,il quale per haueruirinouellatoq"
- fù ordinato Conſole(era comune quel nome a'magiſtratº

eiaſcuna arte)dal Rè Ladislao nell'anno 1393.Nèperº

tratto ci deſcriſſe Liuio la ſua nauigatione, le cui Pºº
; cherò di qui a poco;dicédo,ch'ella peruenina finº Caſilinº

la qual città al principio fu dal vno, & dall'altrº"
; queſto fiume in queſto medeſimo noſtro ſito, come ſi dimo

ſtrerà poi. Ma in quei tépi più antichi così il Liricº"
che il Sarno:ambidue fiumi della noſtra Campaniaº co

4 muneméte i fiumi,ſe ben ſi oſſerui il dire del Giuri"

VIpiano al tit.1 1.del 1.43.de'Digeſti alla l. 1 ſolcºº"
benche non ſon certo, ſe nel Volturno ciò ceſſatº nell la n3

te come Plinio Cecilio nell'epiſt 6 del lib.5 diº de"

- uigatione del Tenere ſudetto per gli luoghi,"

- terra ſcrivendo nei ſeguente modo, Medio lº"
nauium patiens,omnes fruges deuebit in Vrben º!"

tavàt & Verè. Aeſtate ſubmittitur, immenſilifº", noſtri

alueo deſerit,Autumno reſumit . Certamente anche l ue. :

tempi egli ſentir ſuoie nei gitate notabili" pol

ma non già,che alla guiſa del Teuereinº" - -

fa nella Campania facilmente ſenza barcaPº Mà
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MàStatio con molto maggiore ingrandimento dir par- Hebbe il

mi, che non era ſtato giamai alcun Ponte ſopra del Vol- i"

i turno prima di quello, che vi era ſtato fabricato dall'Im-"ri

s: perador Domitiano. Percioche ſe ſi attenda la proſperoſa, che ſe li :

i & alta fortuna, goduta lungamente dagli antichi Capuani, ſua bocca e

::: & inſieme la magnificenza della Via Appia,che di Sinueſſa Pºitiº

per Caſilino alla loro città perueniua(taccio della via Lati

i na) & per terzo la frequenza di quelcammino, il qual porta

i ma non ſolamente à queſte vltime regioni d'Italia, ma in

:: Grecia,8 in Oriente in più modi:non potrà negarſi, che a

e per silunghi ſecoli i Romani,ſe dirno vorremo i medeſimi

Capuani, doueano haueruialzato alcun ponte nel ſito, il

a più opportuno,il qual era quello di Caſilino. Mà laſciando Al
-- - tre POA -

si larghe congetture;à me pare che ſe al tépo della ſeconda ",

gue tra Cartagineſe il Volturno in Caſilino ſi foſſe tragetta-pi di rianni

toca all'una all'altra riua con barca, non ſarebbe ſtato biſo- tale in cas

guo al Dittator Fabio Maſſimo di occupar quella città,8 il Aº

2 no ate di Callicola, per rinchiuder Hannibale nel campo

3, Falerno, come vien raccontato dà Liuio nel lib. 22. Cum

g: ſatis ſciret (diſſe egli, parlando del ſudetto Fabio) per

eaſdema anguſtias,quibus Annibal intrauerat Falernum agrum

; reditterum, Calliculam montem, c Caſilinum occupat modicis

preſidi s;qua vrbs Volturno flumine dirempta, Falernumà Cà

i pano agro diuidit.Et appreſſo. Incluſus inde videri Annibal, 3

º ad Caſilinum obſeſſus.le quali vltime parole,ancorche ci pia

ceſſe leggerle col Gronouio,vltimo,8 accuratiſſimo cenſo

i re di quello hiſtorico,in queſto altro modo.via adCaſilinum

obſeſſa nondimeno il ponte Caſilineſe non potrebbe negarſi.

i Et per qual altra cagione pur Liuio hauerebbe potuto dire,

º che Hannibale cum per Caſilinum euadere non poſſet, fù co

4 ºre di ricorrere al famoſo ſtratagema deſarmenti acceſi

ºnade'buoi,col qualteriore poſe in fuga quei ſolda

tiche cº ſtodiuano il ſudetto monte?Mà il medeſimo autore
r "aeli it.23:nel lib.24.8 nel lib.:6 non par che più accet- ve quali

"iº Caſilino,nè in altra parte del Volturno, ponte veru-ici a
ºdicera-io di Marcello, come ſi è inteſo a dietro, che impe- bebbe vera:

";- ſi acque non haueapotuto paſſar dall'una all'al-º

li a ºa risaa;&che di nuouo dopò alcun tépo die vno Sueſſu

“ºalitº aºlturnusamnis tranſiiciente moratus eſſet, con
XII. tende

Liuio illu

ſtrato.
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l

º

tenderat.& finalmente, che al pari Hannibale,8 Quinto Ful

mio frà l'interuallo di pochi giorni andando il primo adal

ſaltar Roma:l'altro è difenderla: il paſſarono con barche, il

qual è aſſai fermo argomento,che di ponte vi era all'hora,

difetto poſciache Caſilino dopo ligo aſſedio acquiſtato dà

Hannibale, era di nuono diuenuto de'Romani. Del paſſar

del Cartagineſe egli parlò in queſto modo. Indenaues in

flumine Volturno comprehenſas,duci adid, quod idm antè pre

fidi cauſa fecerat,Caſtellum iuſit ; quarum vbi tantam copian

eſſe, vtvna notte tranſici poſſet exercitus, allatum eſt, cibari:

decem dierum preparatis,deduttas notte ad fluuium legione:

antè lucem tranſiecit. Del paſſar del Romano ſcriſſe così. Et

Fuluium Volturnus tenuerat amnis,nauibus ab Annibale inter

- e ſis,rates in magna inopia materia agrè comparantem. Etguiº

Liliº nºtº dà notarſi, che Liuio non ſenza qualche Poetico artificio,
to. per far maggiore la lode di Fuluio, gli aggiunſe difficoltà

al paſſar del fiume,dicendo, ch hebbe penuria di barche &

di legni dà far le trauate:& nondimeno nel lib.23. ci haucº

deſcritte le riue del Volturno abbondanti di ſalci,come per

le ſue ſteſſe parole ſi è inteſo a dietro;& nel l.25.hauea rac

contato,che il ſuo intiero tratto dal mare a Caſilino era in

potere de Romani con la cui nauigatione haueano pronº

Eſſendo ſtato duto di vettonaglia i loro eſerciti, co quali teneano cº

,, aſſediata.Mà il Ponte,che douette eſſer in Caſilino, all'hot

caſilineſe che Hannibale fu chiuſo da Fabio Maſſimo nel campo Fº

da Preneſti lerno,comuien crederſi,che fù poi rotto da quei ſoldati Ro

"", mani e Preneſtini i quali andando a congiungerſi contº
quella citta R Legioni in Pugli ºtti a li ſo le di

7, Romane Legioni in Puglia profetti a Caſilino(ſono parole
m 2 a 2, Linio nel ſudetto lib 23.)auertit eos retrò Caſilinum mundº

Cannenſis pugna. Ibi cum dies aliquot ſuſpecti Campani,º

illu- menteſque, cauendis,ac ſtruendisinuicem inſidis, transduxiſenº

iàmq; de Capua defettione agisaccipiq; Annibalem ſatis pro º

to baherent;interfectis notte opidanis, partem vrbis, que tirº

(meglio il Cluerio citrà.è come vuole il Grononio daCo

dici ſcritti à penna.cis.)Volturnum eſt, ed enim diuiditur ammi,

occupauere. Crederò ancora,ch'egli fà riſtorato da Romanº

Il qual in dopo ch'hebber fatto intiero acquiſto di Capua,eſsédo ſtato

breue rifatte Pº opportuniſſimo a viaggi de'loro eſerciti in Grecia è in

Liuio

ſtrato.

a Rºani. Oriente, 8 ad ogni altro loro affare nelle medeſime, è nellº
altre
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altre regioni,8 prouincie di quà di Roma;ſiche la ſua riſto

ratione non debba crederſi differità,nè anche fin all'età del

1'Imp.Claudio, il qual precedette di ben 4o anni Domitia

º no, º come afferma Plinio Secondo al cap. 36. del lib. 15.

conſumò in fabricar Pönti molto teſoro. Al tempo di que

ſto medeſimo autore Caſilino era preſſoche eſtinta,delche »

º egli parlò al cap.5.del lib.3; & nondimeno per la frequenza -

º de viaggi, ch'hò mentouati, il Ponte vi rimaſe lungamente;

º onde dalla ſua, è dà altre opportunità inuitato il Capuano

* Contelandone, dando compimento con marauiglioſa ce

lerità,8 magnificenza all'opera,cominciata da ſuoi fratelli,

quiuifondò la ſua nuoua città nell'anno 856, ch'è queſta,

là Gual hora habitiamo,delchc quantunque io debba altro- ºrº tutta

ue ragionar copioſamente, non mi ſtancherò recar quì le »
uia intiero,

quando vi

par-ole di ben quattro noſtri autori:due di età pari al mede-fù edificata

ſim-ºlor racconto, & due altri di età diſegualmente alquan-a appreſo

to ma ºinore; & di più aggiunger quelle di va quinto autor C A P V A

Qte -co,3 di tempo eguale al primo de'ſecondi. Sono i pri-º

w due Herchemperto, & l'Ignoto Monaco Caſineſe, l'un .

: dà mae ricorretto, & l'altro del tutto nuouamente diuolgato

º 0on alcri Opuſcoli Longobardi, il primo de'quali al Num.

25. ragionando del ſudetto Landone, 6 de'ſuoi fratelli, diſſe

in queſto modo. His inuisemità altercantibus, duoi"
i viri ca perunt edificare murumiuxtà Pontem, qui vulgò Caſeli

a num dicitur..28orum operavt perſpexit Lando, illicò abijt, ac

a mirifice perfecit edificandam vrbem. Le parole dell'altro al

Num. I 6 ſon queſte. Sed obſcelera commorantium crebrò eo

rum ºrbs incendio cremata eſt (intende di Sicopoli, città nuo

lncerto Ca

ſineſe illu

ua, del cui ſito parlero poi, nella quale ſi erano ricouerati iſtrato.

e Capuani, fuggendo da Saraceni, che hauean ridotta ince

ºla lor patria d'intorno l'anno sai ) non pamitentia re

"eque piuinem poſtulante miſericordia autenendº
,"ºcinorum ſedquodam tandem reperto conſilio,ad Caſoli

ºa conſtruunt ciuitate,quam ludoſecundi vocitabant Re

"egli altri due meſtri ſcrittori ilprimo è Giouanni,nato

il ºgºte de'Longobardi Prencipi Capuani di quel tempo,

ºle di Archidiacono di Capua fu Abb.Caſineſe dall'an

"º3: fra al 934 nel qualmori,8 l'altro è Leone Hoſtiéſe.

ºrde Giadetti più noto Giouanni diſſe al N.2 cosi ci au
l -XII. - Y tèm

r



i -

17o D I s G / o R s o Ir.

Giouanni, tèm cremata eſſet ciuitas Capue abigne ( con queſto nome,
" è,chii chiamò Sicopoli per l'habitatione de Capuani) venit un

poi ii fratribus ſuis : id eſt Landone, Pandone, Landofo Epiſcopo,d

Caſineſe i Landenolfo ad Pontem Caſulini, a condiderunt ibi ciutatº,

luſtrato. que nunc eſt Capua Et finalmente l'Hoſtienſe,che raccolti

ſieme, & illuſtrò il dire de'mentouati autori, di ciò ſcriſſeud

cap.3o del lib. 1 della ſua Cronica con le ſeguéti parole Cin

ob facinora commorantium Capua,qua & Sicopolis,quantº

te Trifliſco paullò antè quindecimannos edificata fuera (quello

I sonº Ho- dà me è ſtato eſaminato altroue) ab igne ſa piùs crematº

f" º tur,conſilio habito Lando Comes,cº Landolfus Epiſcopus,tumtº

teris propinquis ſiis apud Pontemillam Caſulini, ſicut hodiſt

cernitur, con ruxerunt anno Domini ottingenteſimo quinquºgº

ſimo ſexto. Il quinto autor Greco è l'Imp. Coſtantinopoli

rogenico, le cui parole nel cap. 27.del libro dei amminiſtri

l'Impero, appreſſo il ſuo interprete ſon quelte Capua trit |

vrbs ingens captaquè eſt à Vandalis, ſiue Afris, c vaſtata. Ai

ità deſolata cum iaceret, imbabitarunt cam Langobardi. Etmº
Afris rurſum ingruentilus (ancor con queſto, 8 con molti al

tri nomi furon variamente detti i Saraceni) Landulphus º lº

ſcopus in ponte fluminis(manca il nome del fiume)vrbemº

Coſtantino ficauit,quà Capan è dixit (è nel Greco Karamanr: ma decisº

Forioge gerſi Kararmi quaſi Kavarriar.ilche ſuona.Capuam nonº

nito smen- etiam hodiè extátem Fin qua queſti autori. Ma ben dee attitº
dato. tirſi che perauuentura il Ponte, il quale in queſta città è tuº

tauia in piede, non ritiene veruno inditio ai così alta amº i

chità che poſſa crederſi,eder quello ſteſſo già rifatto nellº

randolfo moſtrato tempo da Romani: & Pandolfo Collenuccionº
a

3". iº del ſuo cºmpendiº dell'Hiſtoria del Regno di Nai
cio rifiutate l'attribuiſce all'Imp.Federico 2; il quale in vero,come after

mano Riccardo di San Germano nella ſua Cronica nell'ani

no 1234 & S. Antonino nella Par 3. ſimilmente della ſuº

Cronica al cap. 6. del tit. 19. ai s. 1; vi edificò le due Torri

chiamate da Gio: Antonio Campano nel lib.r.della Vita di

Parendo che Braccio da Montonepulcherrimas,atq, opere munitiſſima: lº

fº pºi rife lea: ma eſſi nulla dicono del Ponre; & è ancor certo,che Fe

"", derico va ne fece ſopra il fiume Ofanto,già detto Aufidº

p, me ſi legge nell'epit.6.8 nella 7.del lib.s.ſcritte nel ſuonº

ca ua no. me dal noſtro Pietro delle Vigne, ſuo molto famoſo ſecrº
tario,

-
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ratio.Creder,forſe più toſto ſi dee,eſſer opera de'noſtri Pren

º cipi Longobardi,8 molto più de'Normanni, i quali di altri

nobili edifici; queſta patria ornarono,delche altrotte.

Nè ſono ancora ben certo, ſe del medeſimo Pöte di Caſili

no inteſe Agatia nel lib.2. della ſua Hiſtoria,doue racconta,

in qual maniera Narſete,Capitano dell'Imp. Giuſtiniano in

Sampania appreſſo Capua, ruppe & disfece intieramente ,

-

..

il

Leggeſi an

che meticme

di en PoN -

TE in queſto

fiume nel

º l'emicicito de Franceſi condotto da Butilino,di luiragionan- tempo dellº

do appreſo il ſuo interprete nel ſeguente modo . Cºm ſe in

Carmpaniam contuliſſet,haùd longè à Capua (era anche in piede

l'auatica) caſtrametatus eſi, & in ipſa Caſilini flaminis ripa (co

º si appella il fiume Volturno non diuertamente, che fù in al

º cura tempo anche appellato il Liri col nome della disfatta ,

Miraturno) quod ex Apennino defiuens monte, per proximos cir

cum-gens ſe tampos, in Tyrrhenum mare defertur. Etappreſſo.

ue etiam nè ſupra flumen Pons ſihi incuſtoditus relinquere

tur, a ºuè ereo iatturam acciperet,buncſtatim praoccupate li

gaea terri defuper ſtrutta, in ea viros imponit, vtpugnaciſſi

mos, it à 3 armis optimè communitos, cim vt à tuto preliaren

i tur, tam vi hoſtes tranſitu prohiberent, ſi tranſire forſitan per

tentaſent.Et di nuouo raccontando,che quel Ponte dà Nar

i ſete era ſtato poi tolto à Butilino.At Charanges equo inſcenſo,

a cumpate cis ſue turm e militibus carpenta paſim hoſtibus ademit,

dućtores paſim obtruncat. Vnumfortè arido, e ſylueſtri onu

i ſium fenoad turrim, quam Franci ſuprà Pontem, gº ligneam

i fabricarant, quamproxime applicat,º igne immiſſo, flammaquè

ingenti ocius excitata, machina omnis illa contabulata corripitur

Tºni barbari qui in eofuerant preſidio collocati, cim ſe, actur

; riºtteri mil poſſent, relinquere locum decernunt,e vir, cum ſe

º alto precipitaſſent, ad Francorum exercitum fuga ſe recepe

e º º 4 omani (così coſtui chiama i ſuoi Greci per comu--

i ſcrittori ſimilmente Greci di quei tempi,3 de'ſe

i" ºrate e veſtigio potiitur. Fin quà Agatia Etio ben mi

i" : che quei due numeroſiſſimi eſerciti, l'uno de
mod Celi, l'altro de' Greci poterono ragionevolmente º co

de".te accamparſi l'uno dà vn lato, l'altro dall'altro
“ºme Caſilino, o diremo del Volturno, 8 del cuſtodito

" ne a patioſi & piani campi,doue fu già Caſilino, 8 al

ºnte dà queſto lato del fiume è Capua nuoua : ingom

A II. Y 2 brando

Imp. Giuſti

ºstagno,

Il quale pe

trebbe eſse

quello di

Caſilino, ſe o

non fà vn-s

ferzo antico

POA TA,
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Già intiero

per molte al

tre eta dopo

il ſudetto

Imp.

Pierchem

perto illu

ſtrato,

Et poi rui

nato, e ſeco

ancora quel

lo di Domi

tiano, forſe

per timore .

delle hoſtili

innaſioni.

brando anche di quà, & di là la Via Appia; nel qual Inoge

finalmente i Franceſi furono vinti in ſanguinoſiſſima gior

nata; ma ne rimango alquanto dubbioſo,ripenſando ad vn ,

terzo Ponte,che fù nel medeſimo fiume nella cotrada,ch'ho

ra ſi appella.Trifliſco: intorno a due miglia ſopra la noſtra ,

città del quale tuttauia rimane non dubbioſa parte. Egli per

lo ſuo artificio ben dimoſtra, eſſere opera de ſecoli molto

più alti dell'età di Narſete, & di Butilino, cio è dell'Imp.

Giuſtiniano; & che il ſuo vſo fù di congiungere dall'una ,

all'altra riua del fiume vna antica via, già diſteſa dà Cales,

hoggi Calui, ad alcuna città, collocata di quà del medeſimo

Volturno nel lato Settentrionale del monte Tifata;benche,

la ſua antichità non poſſa alzarſi à quella di Hannibale, a té

po del quale appena habbiamo potuto riconoſcere in Caſi

lino,& sù l'Appia quell'wn ſolo. Adunque se à queſto terzo

Ponte nò diſconuiene applicar il raccòto di Agatia, il quale

autore nè anche ne conſente à quel tempo più che vno: non

sò ben riſoluermi,sè io creda,ch'egli più toſto di queſto,che

di quell'altro Ponte habbia ragionato. Al mio dubbitare,

aggiunge dubbio maggiore quelche ſi legge in Herchem

perto al Num.6o che le ſchiere de' Greci,S. de'Napoletani,

mandate dal Veſcouo, & Duca di Napoli Atanagio à danni

de Capuani d'intorno l'anno 885, Capuam ex vtroquè latere

(parlaſi della nuoua, ventinoue anni innanzi edificata) gra

uitèr affligebant,ità vt quaſi obſeſſa videretur. Nam iuxtà Si

copolim(già habbiamo inteſo dall'Hoſtienſe, che queſta città

fù nella contrada di Trifliſco) Graeci cum Neapolitibus ,

Pandonulfo reſidentes,ommia circumquaquèſtirpitùs deuorabant.

Per queſto terzo Ponte,ſtimo io, che faceuaſi quel così facil

tragetto dall'una all'altra parte del fiume, laonde Capuane

parea quaſi dà ogni ſuo lato aſſediata; ſiche dir conuiene :

che ancor per molti ſecoli appreſſo al combattimento di

Narſete co Butilino egli era intiero;& che poi finalméte dal

tépo conſumato,ruinò,ò più toſto, che fù fatto ruinare conſi

gliataméte dà alcun Rè noſtro perche né reſtaſſe quel paſſo

libero a publici inimici,inuaſori di queſto Regno. Et con lo

ſteſſo coſeglio,come anche penſo,fù ſimilmente interrotto il

Ponte di Domitiano, di cui ſi era preſo a ragionare; ſiche º

poi portatone via il reſto dall'impeto dell'acque, appena

. Int
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pigri neſon rimaſi piccioli ſegni, che ſe ne veggono dal lato Me

igi ridionale del fiume nella nuoua fabrica del Caſtello, quiui

irca º edificato, ilche nè perciò parmi,eſſerauuenuto in ſecoli

i molto antichi,eſsedo dal comune di quel Caſtello ſtata vſur

ai "i ſua arme, la qual vedeſi dipinta nell'altar maggio

ini redella ſua chieſa della Vergine Annuntiata, di opera, che a

ºn moſtra maggior età di due centinaia di anni,vn Ponte

ſopravn fiume frà due Rocche, di forma ineguale; per la .

Igt maggiore delle quali ſi dinotaua il medeſimo Caſtello. Non cºſe uda A

ii incontro patita si fatta diſauuentura il Ponte di Caſi " ſi
iditº lino, il quale più antico dell'wno, & dell'altro, fà rifatto più fi la fidu

" voltecome ſi è notato;& è tuttauia intiero,8 ſarà ancora sè cia, che ſi ba

i , come intiera fin hora è ſtata, ſarà ſempre la fede de'noſtri ne capuani.

º º Capuani, che il cuſtodiſcono verſo le noſtre Corone; i quali

" neiempitraſcorſi hauendoſi fabricato per queſta maniera ,

" vn nobiliſſimo Ponte ad vna vera gloria immortale,potran

" per l'auuenire aſſai più ſpeditamente con la ſteſſa coſtanza

ogºl ſalire à felicità,8 ad honori aſſai maggiori. Nell'ingreſſo di

iº queſto Ponte si la Porta, che frà le ſudette due ſue Torri fe

" fimp Federico 2 doue era per teſtimonianza del medeſimo
gg.º Gio Antonio Canmpano nel libro citato è dietro, Regium

si tubiculum marmoreis ſtatuis, vetuſtiſq; imaginibus diſtinctum,

º poſe egli ſeguenti verſi, che vengono riferiti da Luca di

º Penna ſopra illib. 11 del Codice di Giuſtiniano alla leg 4
miº del Tit. Ao:cio è ſotto la ſua marmorea ſtatua queſti due.

gr, lº

ſ: CA E SA RIS IMPERIO REGNI CVSTODIA FIO

Qy AM MISEROS FACIO Qyos VARIARE SCIO

Et queſto ſopra l'imagine di vn ſuo giudice al deſtro lato.

INTRENT SECvRI QVI QVAERVNT VIVERE PvRI

iº Etal finiſtro ſopra quella di vn'altro giudice ancor queſto.

º INFIDVS EXCLVDITIMEATVELCARCERE TRVDI
-

-
-

non altro hauendo voluto quell'Imperadore ricordarà noi, i quali ſi

iº a rinfacciara ribelli che ſia queſto Ponte il vero paragoneſ"
a is

de Regijvaſſalli fedeli & degl'infideli;ilche forſe, non è ſta- fede

º to importuno, che qui ſi notaſſe di paſſaggio, mentre tutta

io, i

, uiade Ponti ſi ragionana. -

lº XII. MIII.
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º

º ſteſſo nome

XIII Volturno città . ſuoi accreſi
ºenti ſta diminutione. In alcun

tempo appartenne al Veſcouo

di Sinueſſa.

Ai ..ººº medeſima bocca del fiume volturno di queſto

"lato del Ponte aidà Domitiano, fuva città,pur Vol

i". turnoappelli bone al lib. .Plinio Sc.picciol ca- PPººta della quale parlò Strabone al lib.5.plin

Mello meta-ºndo al cap.s.del lib. 3. Tolomeo nei lib. 3 della Geografia

ºcca del nella Tauola 6.di Europa le parole de'quali autori horecare

ſ" º è dietro in varie occaſioni & métouolla anche Dione allib,

per rici, fºndo che Seſto Popeo mido Menecra,ſi
de'mercatini Italia cotro Octauio,eiuſi, opera (così ſuona in Latino il ſuo

dire) cºm alia Campania epida,tàm Volturnum infeſtant. Qui

º al Principio non fù più che va picciol Caſtello, 8 come,

ºPºº:quanto batteuol parue a dar ricetto a mercati

paeſani, 3: a foraſtieri,a'quali Per cagione de'loro ſcambie

ºli traffichi, º baratti, conteniuaperlo Volturno nauigi

º della qual ſorte di Caſtelli è queſto fine in ſimili bocche

di fiumi collocati, habbiamo nella medeſima noſtra Cam

Pºglieſempi di Minturno nella bocca del Liri, come ſi

ºglie dalle parole del Giuriſconſulto Vlpiano, recate,

º ragionarſi di quel fiume, si eſtenpio ancora di Pom

"ºdel fiume Sarno, decieapei parlò
Strabone al lib.5. Ne ad altra cagione Dionigi Halicarnaſco

ºttribuiſce la fondatione di Oſtia,la bocca del Teuere,

fatta dal Romano Rè Anco Martio,che à queſta, del qual Rè

diſſe nel lib.3,come ha il ſuo interprete che càm riberis am

"ººººminis montibus deſcendere, giusta ipſam Vrben

fiueret, 3 in littora imporruoſa, eaque vicina erumperet, que

mare Tyrrhenumfacit, º ipſ Vrbieriguam, nec memorata di

#ººtem afferret, quoacirca oi in haberet caſtel

lº, quod nanes mari ed ºdºttas, &ex mari ſuperovenientes

ºº merces cum negotiatoribus commutaret, cèm alio

1º ºttigili fluuialibus mediocri, magnitudini, ad ipſos quoquè

fontes ºigari poſſet, inde verò ad ipſam Vrbem magni, ma

"º fanalia ad ipſius oſtia facere dec,mi , ipſo fluuii

ºre pròportu vſus. Così Dionigi - Deueraſſi perciò attri

bui
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fſºlº

ni

ſui

ori:

manº

: il

i titº,

il º

ni:lº

rati º

uillº

miliº

attlºº

toirº

d: mi

oſpº

iniº

muſſº

illiº

piº lº

iº

tranº

giHiº

Ci d: ſº

tºº

in ſº

ti ga"

trº

limº

ſlº

buire la prima fidatione di queſto Caſtello a coloro,a qua

ipi che ad ogni altro popolo della regione, bagnata dal

Volturno, potea la cura delle comuni facende, & lavtilità

dsifatta nauigatione appartenere Et quali altri furono co- Edificato

ſtoro più che i Capuani la cui città non più che per 19. ſta- º capº

di, i quali di 375 paſſi fan più di due miglia , 8 di ogni

altra noſtra città di conto era men lontana dal medeſimo

fiume!Certamente Horo Mileſio,recato à dietro, aſſai accò

ciamente fauoriſce il creder mio;& niente meno il fauoriſce -

l'eſempio di Caſilino; la quale eſſendo ſtata città del domi- - l

nio de Capuani,ſù anche ad vſo di lor mediterranea Doga

na,come deuerò dimoſtrar poi:per tacere,che lo ſteſſo nome . . .

di Volturno, nel modo già interpretato,ſeruir potrebbe di noſi
leggiero argomento di queſta ſua fondatione. Mà non amº i" fir

mette ancor Liuio per qualche maniera queſto creder mio? Romani.

ilqual diſſe, che da Romani nel tempo della ſeconda guerra

Cartagineſe per maggior commodità,8 ſicurezza"

della nauigatione del vicino fiume,fù riſtorato,8 di più forti

muri cinto quando anche in lorpoteſtà era il reſto di quella

riuiera;donde le vettouaglie,che vi perueniuano per mare »

dalla Sardigna, 8 dalla Etruria, conduceuaaſi in Caſilino,

& finalmente à gli alloggiamenti del loro eſſerciti, co quali

teneuan Capua aſſediata. Caſilinum(diſſe egli allib.25.)fru

mentum conuetium ad Volturni oſtia, vbi nunc vrbs eſt,Caſtel

lum communitum (anted Puteolos Fabius Maximus munierat)

preſidium impoſitum, vt & mare proximum,cº flumen in pote

ſtate eſſent. In ea duo maritima Caſtella frumétum quod ex Sar

dinianupèr miſsii erat quodq: M.Iunius Praetor ex Etruria coe

merat,ab Oſtia conuettum" Et appreſſo.Ap.Claudius Conſul,

D Iunio ad oſtium Volturni, M.Aurelio Cotta Puteolis prepoſi

to,quivt quaq: naues ex Etruria,ac Sardinia acceſiſſent extéplº

in caſtra mitterent frumentum : ipſe ad Capuam regreſſus, 2.

Fuluium collegaminuenit Caſilino omnia importantem, molien- fiuio eme.

temque ad oppugnandam Capuam. Fin quà Liuio;nelle cui pa- ºi"

role allegate al primo luogo, mancando nella parenteſi la "

voce. Puteolos cò manifeſto,è né leggiero difetto di quella

ſentenza, elia vi fù reſtituita dal Cluterio,onde è paruto an- I quali an

che à me nò douerla tralaſciare.Mà i Romani,dopo ch'heb- che si fecero

ber munito Volturno nel ſudetto modo, anche di là a pochi ºrº

XIII. anni -

-
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anni l'alzarono alla dignità di Colonia,hauendoui mandati

ad habitar trecento loro cittadini, come fecer parimentº

Literno, 8 in Pozzuoli, ilche vien riferito pur dà Liuione

lib.34;onde egli hehbe à dire,come ſi è inteſo di ſua botta,

pur hora, ch'à ſuoi tempi non più di Caſtello, ma di Citti

riteneua il nome; i credere ancora ben potremo,che non ,

Che divenne picciol commodo, nè leggiero honore le aggiunſe la nuo:

", ua via di Domitiano, della qualſua proſperitanondanº
""gnomen certo alcune poche iſcrittioni antiche, le quali i
Ponte,ey dal i", rimaſe: altre dal lato del fiume in luogo aſſai celato º

la via di altre nella ſudetta chieſa della Vergine Annuntiata, 8 ſonº

Pº queſte, che ingiuſto ſarei è tacerle, non eſſendo ancor dà

altri ſtate diuolgate.

L. CESTIO GALLO CERRI

NIO IVSTO IV....LIO NATALI

IIII.VIRO VIAR.cvRAND.TRIB.

LATICLAVIO LEG. VIII, AVG,

QVAE STO RI VRBANO A B

ACTIS SENAT. AEDIL, CVRVL.

PRAETORI LEG. AVGG. LEG.

XXV. PR o cos. P Rov IN

- CIAE NARBONENSIS PRA EF;

AER A R. SATvRNI co...:

PATRONO COLONIAE

D. Da

ANIGIA M A T E R

P.ANICIVS P. L. EROS

TEGVLARIVS

ANICIA P. F. CRESTA,

DOMITIA CN. L.

FAVSTA ANICIANA

- CN.DOMITIVS CN.La

- MER MI A
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TEMPORE TI. SERVILI

; VALERI TERTVILI N. IVN. . .

ET PETR O NIS A TT I r si i

: -

NO N. MA I S. , , , ,

Nella vltima iſcrittione manca il nome dell'Imp. Probo, º

il quale fu Conſole la quarta volta con Tiberiano nell'anno

di Criſto 281.8 ſon rimaſi nel marmo i ſegni dello ſcalpel

lo, col quale ne fu cancellato. Di quà ancora comprender

potremo, che perſeuerando tuttauia queſta città in alcuno Laende per

buon grado, ottenne ne'tempi de Criſtiani il ſuo peculiar"i "

Veſcouo, & forſe l'Vltimo fù quello, di cui parlò il Sommo

PonteficeS.Gregorio Magno nell'epiſt.3o:& nell'epiſt.31.

del lib.7 nell'Inditt.2;che viene nell'anno 599;dicendo, che

la ſacra ſuppellettile della Chieſa di Voltorno(alcuni Codi

ci hanno Volterna non sò ſe per errore de'copiſti, è vero per

abuſo del parlare di quel ſecolo, quando ancora nello ſteſſo

ſcrittore ſi legge.Meſſena in cabio di Miſeno)era ſtata ante

cedentemente cuſtodita dà vntal Conſentio, Difenſore, è

diremo Procuratore del Patrimonio Apoſtolico nella Cam

XIII.
- Z pa

fà Veſcoual

citta •
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pania,percioche quella città non hauea più nè Veſcono, ne e

Clero. Et parmi come hò detto che non vi fù ppi ordinato |

altroVeſcouo; hauendo il medeſimo Pontefice commeſſo la

ad Antemio Sodiacono della medeſima regione, ch'ha.

ueſſe in ſuo potere cuſtodite le ſudetté ſuppellettili, le quali

il figliuolo del già morto. Conſentio, gli hauerebbe reſtitui

Ma poi ri- te forza èche non crediamo dà queſta ſua calamità eſſerſi

" ſcompagnata quell'altra della diminutione del ſuo intiero

ſii popolo, il qual poi ſempre più,8 più mancando foſſe lº
i cani, diuenuta poco mé che del tutto deſerta, eſſendoſi finalmitº

cb bora è raccolti quei ſuoi pochi habitatori che vi erano ſtati ritmi

pºſſº ti,ò inuitati dalla opportunità del ſuo ſito per gli eſerciti

."terreſtri,8 del mare ad habitarne quella parte,ch'era più i
apua. - - - - - - - - - » - * -

cina al fiume per la qual maniera no eſſendo rimaſo in qui

ſuo antico ſito,ch'è alquanto dal medeſimo fiume più rº

moto,altro che il nudo nome di città,onde quel luogo tuº

tauia vien detto ciuità.fece ritorno al ſuo primo ſtato divº

nuto di nuouo picciol caſtello;& accioche queſti ſuoi viti:

mi tempi foſſer pari anche in queſta parte co primi, egli

fin dall'anno 1461; per vendita, fattane dal Rè Ferdinando

1. & poi nell'anno ſeguéte cöfermata,diuenne del noſtrocº

E, prima fa mune.Etera Caſtello ancor molto prima quido parimº
iſi in ſignoria della noſtra Metropolitana Chieſa,come ſi ſco:

dalla Arci ge per l'antica dipintura della ſua imagine invina tauola di

i legno in forma divnaRocca,cinta di muri, la quale coleimº

i. “ gini di pari antichità,8 lauoro, de Veſcoui ſoffraganei º

- medeſima noſtra Chieſa, vedeſi collocata ſopra la maggiº

porta nella ſteſſa noſtra Catedrale dal lato interiore, è pici

º della quale è il ſeguente motto in lettere di forma,vſatadº

º Fräcef,8 perciò no di maggior antichità del dominio lorº

dfismati. ARRIs e

ſHIGR ed of PUBneſ

Nefe perdita la chieſa Capuana à têpo delli Re Aragoneſi,

º hauutone, già so ioo anni lo ſcambio ne compoſe la lite

Mà più alta memoria ſe ne legge nell'Hiſtoria diA"
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dro Abbate del Monaſtero di S.Saluatore in Teleſo, al cap. Ei più anti.

64dellib.2;doue ſi contiene,che Hugone,Conte di Boiano, camente da

non potè giamai ottenerperdonodal Rè Roggiero della ," cº:

ſuaribellione niſi priùs terrasvniuerſas,quas Bifernus fiuuius ““º

Orientem verſus praeterfluit, ei reliquiſſet, nec non Caſtellum

Maris, ſitum ſcilicèt, quò fiuuius Volturnus curſus ſui finem de

ſignat. Altrettanto antica è quella, che ne vien parimente,

dimoſtrata da Pietro Diacono nell'Aggiunta alla Cronica ,

di Leone Hoſtienſe al c.96.dell. 4;parlando della conferma- , a

tione fatta dal Capuano Principe Roberto 2. al Monaſtero

Caſineſe de piſcatione in mari, fiumine in omni territorio Ca

ſtelli ad Mare. Era peruenutº il dominio di queſto Caſtello al gipià inse.

Capuano Principe Riccardo primo per la congiura, 8 ri- zi dai ci

bellione, orditagli contro da Doferio, il quale nel Regiſtro te Dofario

del medeſimo Pietro, che ſi coſerua nell'Archiuio del ſudeti Lºngºbardº

to Monaſtero,è appellato. Conte Volturneſe:& fermaméte era

nato dalla ſtirpe di quei Conti Volturneſi, i cui nomi ſi leg

gono nella Notitia del Giudicato,ch'hò riferita, quando rass

gionai delle Acque Sinueſſane.
- --

Mà antica più di tutte queſte memorie parmi quella, che il caſtello

ne vien fatta nell' iſcrittione del ſepolcro del Veſcouo Ra- del Voltur:

diperto,ch'al preſente è nella Veſcouale Chieſa di Carino- ºſº."
rato da Ra

la il quale
- - - - -

i º Reddidit & pulchram Templis,ac maenibus Arcem, iº
yo Queſita Vulturni amnis ad ora manet. - -

da quali verſi intendiamo, che il medeſimo Caſtello a quel

tempo apparteneua allo ſteſſo Veſcouo,& alla ſua Chieſa si

Nè io dubbito collocar ciò prima dell'anno milleſimo di

Criſto, è pure ſe così piaccia, prima della fondatione di

queſta nuoua Capua , come veggio, che piacque al noſtro

Michel Monaco, il quale nella prima Parte del ſuo Santuario

recò quella iſcrittione intiera: reſtandone io perſuaſo non

ſolamente dà quel Longobardo nome. Radiperto: mà via

più dallo ſtile di quei verſi ch'è del tutto pari allo ſtile,che ,

vſarono i medeſimi Longobardi ne'loro ſepolcri, come può

oſſeruarſi in quelli deloro Principi già dà mediuolgati Mà

i ſudetto noſtro ſcrittore ha creduto che quel Radiperto creau, v
fºyeſcouo di Capua,º appunto quello ſteſſo, che negli Atº ji, i ci

ti del ſimilmente Capuano Meſcono S. Paolino vien chia, pua.
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mato. Radelberto nulla reſtando egli offeſo dalla varietà, che

- ſtima leggiera,de'loro nomi;& riputando,che il fondar nuo

ue Chieſe 8 l'alzar muri nel ſudetto Caſtello, gli poſſa eſſer

conuenuto per l'antichiſſimo dominio, che ne riteneua la

Chieſa Capuana fortaſsè(ſono ſue parole)à tempore Conſtan

tini Magni, & à fauor di ciò applica quel motto, ch'hò ri

Michel Mo- ferito non molto à dietro. Ma ſia detto con pace della ſua

ºffº: honoreuoi memoria,egli in vin ſol ragionamento s'ingannò

i"in più maniere;& douendo io tralaſciar ogni altra coſa per
non allontanarmi molto dal mio principal ſubietto, dirò

ben queſto, che il Radiperto, del quale in quel Tumolo ſi

ragiona,douette eſſer Veſcouo della medeſima città, la cui

Chieſa Catedrale era dedicata a S. Rufino, già Veſcouo di

Capua, il quale da Longobardi fù hauuto in molta venera

tione;& ch'egli nella ſteſſa ſua Catedrale fà ſepolto,come,

parmi, che manifeſtamente venga dichiarato per quelli altri

verſi del medeſimo ſuo Tumolo.

» Iſtius hic ſedis retineus & iura potenter,

99 Eccleſiam hanc compſit cultibus ipſe nouis;

sº Perſpicuo argentinàm ſacrum altare metallo

29 Rufini eximiiſtruxit in omne decus.

Et di più dee auuertirſi, che ſotto l'Apfida, o diremò il nic

chio,ò ver cupola della maggior naue della métouataChie

ſa di S.Rufino,era ſtato ancor dallo ſteſſoVeſcouo Radiperto

honoreuolmente ripoſto il ſacro corpo di S.Caſtrenſe,come

parimente ſi legge in quel ſuo Tumolo:cio è nell'altar mag

giore, che dà lui con quelle ſue reliquie fü conſecrato.

-) Templi huius paritèr ſacro ſub culmine ſancti

53 Caſtrenſis ſtuduit condere membra ſacra.

35 Eredit nec non preſens, quod eernitur altar,

5- i Illius ad nemen, atq; dicauit ouans, -

Il qual fa Ho tutte queſte coſe come poſſono conuenire alla Cate:

veſcous di drale Chieſa di Capua,la quale fin da tempi molto più anti

sinº ſa chi fà da Capuani al S. Protomartire Stefano dedicata? Io

nolMeggio ma ben parmi,che la Chieſa maggiore della cit

tà di Sinueſſa fà conſecrata al predetto Santo Veſcouo Ru

- fino;di cui eſſendoſene iui celebrata l'anniuerſaria ſollenni

tà º 25 del meſe di Agoſto,ſecondo l'antico vſo, notatone

gli Atti del medeſimo ſanto appreſſo il peculiar noſtroan:

. . - tico
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tico Breuiario:anche al preſente nel Caſtello di Mondrago

ne,ch'in luogo di Sinueſſa è ſuccedutoſi aduna in quel gior

novn publico mercato percioche la principal ſua Chieſa è

ſimilmente dedicata a quel Santo ; benche il volgo creda,

farſi per l'occaſione delmedeſimogiorno,còſecrato all'Apo

ſtolo S.Bartolomeo, nulla ſapendo de'ſudetti noſtri Calen

darij. Certamente il medeſimo Michel Monaco ha per fer- Atti di S.

mo,che S.Caſtrenſe,il quale col noſtro VeſcouoS.Priſco, il Caſtrenſe

più giouane,8 con altri ſuoi compagni fin al numero di do-”

dici, al tempo delle perſecutioni Vandaliche,cio è al parere

del Baronio,correndo il quinto ſecolo di Criſto, delche al

troue portato dalla lacera naue,& guidato dal Diuino vole-.

re,di Africa peruenne in Campania:hà dico ferma opinio

ne che quel Sáto dimorò,morì,8 per molto tempo giacque

il ſuo corpo in alcun luogo appreſſo al mare, ſiche ben po

trebbe cocederlo a Sinueſſagne i miracoli, che ne'ſuoi Atti ſi

leggono aumenuti verſo coloro,che quiui il viſitarono, non

conuengono ancor molto bene a luogo di vntal ſito. Mà

quel medeſimo Tumolo del Veſcouo Radiperto dà qual al

tra vicina città più toſto che dà Sinueſſa, potè in Carinola,

eſſere ſtato recato? Non eſſendo nel reſto improbabilco-,

ſa, che in Sinueſſa per la celebre memoria del martirio dei

B.Cromatio,8 de ſuoi compagni;& per quella del Cóciliosi

fattoui dà trecento Veſcoui,delchehò ragionato è dietro; &

per quella ancora del ſudetto S.Caſtrenſe, che douea hauer:

Hauuta in gouerno quella Chieſa, vi foſſe ſtata iſtituita in

gratia de'Longobardi la Veſcouai ſede, i quali oltre che a

portarono ſingolar riueréza alle reliquie de Santi dilettaroſi,

molto desinueſſani bagni, comene dimoſtra l'eſempio, re

cato altra volta della Capuana Principeſſa Aloara, fiche do-:

uettero anche riſtorarla & di alquanto più copioſo popolo»

riempirla:ſe pure altrui non piaccia trar l'origine di vna tai

iſtitutione fin dal medeſimo S.Caſtrenſe, al quale nel Roma- .

no,& in altri Martirologi vien dato il nome di Veſcouo;. & a

benche poſſa raccoglierſi da ſuoi Atti che in Africa egli ha- i

vea ottenuta queſta dignità: crederſi anche conniene, che si

douunque poi dimorò niente meno ſeguì di eſſercitarla.Mà

di queſto baſti accioche non paia, ch'io in cambio di cam

ºinarcol dire più innanzi,habbia fatto in dietro ritorno.

XIII, XIV,
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XIV. Literno città. Vito appreſo il lagº di
Literno. Fiume Literno.

---LITERNO - Appreſſo alla città Volturno,anche à canto al mare,era

cittº 4-'Lº anticamente vna altra città,forſe dal nome de Leuternii ap

"i pellata Literno.de quali Strabone al lib. 6 ragionando diuti Gigati. - - - -

-
Leuca ne Salentini,ci eſpoſe qual fama, non ſenza qualche º
meſcolamento di fauole,era rimaſa de'loroauenimenti, 8.

della loro conditione. Le ſue parole in Latino ſon queſte s.

Ibi fons fatentis aque monſtratur, acferunt Gigantes, qui è

Phlegra Campania euaſerunt, Leuternios di tos, eouſquè ab

Hercule fuiſſe exagitatos,ibiquè terra ebrutos, o eorum ſcatu

riginem talemeſſe;ideòq; etiam mariseam oram Leuterniam vo

eari. Fù certamente Literno non molto lontana dal campo

Flegreo,come poi vederemo: ma io ho gran dubbio, che º

la ſomiglianza del nome di quella riuiera ne'Salentini col

fuo,& la famoſa fuga de'Giganti dà queſti luoghi, congiun

ta all'antica opinione, che gli riputò ſepolti douunque ſor

gervedeanſiacque ſulfuree, 8 puzzolenti, non habbia dato

occaſione al fingerſi queſto racconto intiero;ſiche di queſta

nella cam ſua origine non mi prenderò cura di ſaper altro. Attribuiſce

pania, ſi Literno alla noſtra Campania ſenza diſcrepanza di veruº,

no autore;frà alcuni de'quali è ſtata ſol varia opinione in

torno al ſito ſuo, 8 del fiume,detto col ſuo ſteſſo nome, co

me in parte ſi è autuertito nel ragionarſi del fiume Voltur

no, & di nuouo deuerònel ragionamento di Caſilino di

chiarare. Alla Campania l'attribuì Plinio Secondo non ſo

lamente nel cap.5.dellib.3 mà anche nel cap.4 del lib.14ira

gionando di alcuni huomini diuenuti famoſi per la loro in

duſtria nel coltiuarle viti, nel ſeguente modo. Magna fama

& Vetuleno Egialo perindè libertino fuitin Campani e rure Li

ternino;maioreduè etiam fattore hominum,quonia ipſum Africa

nicolebat exilium.E purtroppo noto, che il maggiore Scipio

ne viſſe l'ultima ſua età involontario eſſilio in Literno, atté

dendo alla coltura di vn ſuo podere, il qual poi douettes

rrà veltur poſſederſi dà quel Vetuleno,alche alludervolle Plinio. Etfì,

no,e cuma, ſimilmente Literno deſcritta di quà di Volturno, prima di

arriuarſi à Cuma,dal medeſimo autore nel primo ſuo luogo,
- f, º - al

s
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allegatò,dipiù dà Pomponio Mela nel c.2.dell.2;dà Antoniº

no nell'Itinerario, già riferiti è dietro in varie occaſioni, &

anche dà Liuio nel lib. 23; il quale di Tiberio Sempronio

diſſe che Sinueſſe,quò ad conueniendumdiem edixerat, exercitu

luſtrato, transgreſſus Volturnum fiumen,circà Liternum caſtra

poſuit. Laonde non dubbiteremo, che nel ſudetto Plinio al Plinio Se.

cap.26.del lib.36. debba riporſi il ſuo nome in cambio di cºndoemº:

quello dellago Lucrino che vi fu ſcambiato da copiſtiinº

quelle parole Iam verò & in Volturno mari Italie arena alba

naſcens ſex millia paſſuum littore inter Cumas,atque Lucrinum.

alla quale emendatione aſſai facilmente ci conduce il ſu

detto Antonino con la ſua via, deſcrittaci dà Terracina in

Napoli, il qual appunto numera ſei miglia dà Literno a Cu

ma;nè Strabone c'inſegna il contrario,hauendo detto, che e'

frà Cuma, 8 quel lago eravn iſtmo di pochi ſtadij; & ſei,

º

miglia farebbero ſtadij quarantaotto. Gli autenimenti poi poi colonia

di Literno non furono molto diuerſi dà quelli di Volturno dei Romani,

per la ſomiglianza deloro ſiti poſciache eſſendo ſtato pic-.

ciol caſtello,diuenne ben due volte colonia de'Romani; &

eſsédo perſeuerato peralcun tépo in alcunobuò grado,hog

ginó ſene conſerua nè pur il nome.Della prima deduttione

parlò Liuio bé chiaraméte,mànò séza difetto divn raccòto

diminuto.Scriſſe egli nel lib.32 che nel Conſolato di Caio!

Cornelio Cetego,& di Quinto Minucio:cio è nell'anno 556,

di Roma,C.Acilius Trib.Pleb.tulit,vt quinque colonie in orami

maritimam deduceremtur:due ad oſtia fiuminum Volturni, Literi

nique: vna Puteolos: vna ad caſtrum Salerni; his Buxentum

adiettum tricena familia in ſingulas colonias iubebantur mitti.

Triumniri deducendisiis,qui per triennium magiſtratum habeº:

rent, creati Etpoi di nuouo ſoggiunſe nel lib,34; che trè an

ni appreſſo, eſſendo Conſoli Scipione Africano la ſeconda s

volta,3. Sempronio Longo,colonie ciuium Romanorum eo an

no deducia ſunt Puteolos,Volturnum,Liternum: trecenti bomi

mcs inſingulas.item Salernum, Burentumquè colonie ciuium Ro

manorum deducia ſunt Hor non parmi che queſte poſſan ri-Lisione,
putarſi doppie deduttioni, ſe furono dedotte le medeſime sto,"

cinque colonie in così breue ſpatio di anni con numero di ſtrate,

coloni del tutto pari:mà ſtimo,che per alcun vitio annulla

taº pure per alcun impedimento differita quella prima de;

. XIV. 7 libe
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º

liberatione,fà ella copita la ſeconda volta è più bell'agio, 8

con auſpici migliori, ilche dà Liuio fù tralaſciato. Fù ben

nuoua deduttione di Literno quella, che ſeguì intorno a due

ſecoli appreſſo, 8 vien mentouata dà Frontino nel libretto

delle Colonie con le parole ſeguenti. Liternum muro duttum.

colonia ab Auguſto deducia.ager eius in iugeribus veteranis eſt

aſſignatus.ſiche honeſto grado,come ho detto, ritenne ancor

lungamente;& à tempo di Simmaco, il qualviſſe imperando

Valentiniano 2:cio è verſo il fine del quarto ſecolo di Cri

ſto,8 nell'epiſt.5. del lib.6. chiamò vn tal Seueriano primo

rem Liternine ciuitatis, era tuttauia ornata dell'ordine del

Decurioni; percioche ſecondo l'accorta oſſeruatione del

Giureto ſopra queſto luogo, primoris appellatione videturſi

gnificari primus Decurionum ; nam in Conſtitutionibus Princi

pum Primores eo ſenſu accipiuntur. Mà à tutto ciò troppo

Valerio, ſconciamente ſi opporrebbe Valerio Maſſimo, il quad ragio
Maſſimo il

luſtrato in

più modi.

Stefano Pi

ghio rifiu

tatO.

nando nel cap.3. del lib.5. del volontario eſſilio, fattoui fin

alla ſua morte dal ſudetto Scipione, diſſe de Romani, che »

vici ignobilis eum accolam fecerunt:ſe egli non haueſſe voluto

ſtudioſamente come io penſo ſcemar la ſua dignità per far

apparir maggiore l'ingiuria dà quel chiariſſimo huomo che

fortiſſimo animo tolerata:ò pure,ſe non haueſſe più atteſe,

le conditioni del ſuo ſito, che quelle del ſuo grado, eſſendo

ſtata collocata Literno nell'Vino, & nell'altro lato della Via,

rifatta poi dà Domitiano, onde di Vico potea conuenirle s

il nome,delche ragionerò di qui è pocotò finalmente ſe non

haueſte inteſo,ilche più credo, della propria villa di Africa

no poi poſſeduta dà quel Vetuleno Egialo, di cui parlò Pli

nio Secondo, che ſi è recato alquanto è dietro.Ma qual più

frequentata, è più nobilcittà, non potea parere vnignobil

Vico à petto di Roma, ſola habitatione degna di queii huo

mo ſingolare. Certamente no dee giudicarſi,che Literno era

ignobil Vico, all'hor che Scipione vi ſi chiuſe: eſſendouiſta

ta dedotta la colonia ſette anni prima nel ſuo ſecodo C6ſo

lato;ilchenò fà auuertito da Stefano Pighio il quale bé fece

di rifiutare alcune altre mozze lettioni delle ſudette parole »

i di Valerio, 3 diapprouare per intiera, 8 per ſincera ſol que

ſta che n'hò recata:mà nò douea portarne per argométo,che

non ciuitas Liternum, ſed Campania vicus,obſcurus alioquin.

- Fù
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Finelreſto il capo,ò diremo il territorio di Literno,altret- In vn ſitº di

antolodato dà Cicerone nell'orat.2. contro Rullo, che il ºº

numerò con altri nobili campi: cioè con l'Albano, col Setino, “

tolPriuermate,col Fondano, col Veſtino(leggi Veſcino.)col Faler

notelCumano,o col Caſilino (così dee quiui riconciarſi la , Cicerone -

voce.Caſino:come dimoſtrerò poi) quanto dà Liuio nel lib, emendato,

22 fu deſcritto eſſer luogo horrido, 8 infecondo,dicendo di

Hannibale,che parue quaſi aſſediato ne' ſuoi alloggiamenti

appreſſo Caſilino dà Fabio Maſſimo, cèm Capua, o Sam

mium,6 tantum ab tergo dinitum ſociorum Romanis commea

tus ſubueheret:Poenus contrà inter Formiana ſara, cº Literni

arenas ſtagnaq, perhorrida ſitu hybernaturus eſſet. Et fu ben , Cicerone, 8:

l'ºno & l'altro detto aſſai vero, ſecondo la varietà della ſua Liuio con

arenoſariuiera,8 de ſuoi campi,che ſono più fra terra, fra º

quali & il mare è il lago,già ſimilmente denominato dà Li

terno, di cui inteſe Liuio; ſiche non ingiuſtamente può è

quell'intiero tratto, dal medeſimo lago più lontanto, darſi

con Cicerone molta lode.

E hoggi in quei campi vina terricciuola di nome in vero VIC0 ap.

antico, di cui non douendo crederſi meno antica la fonda- fºſº il lago

tione non leggiermente mi marauiglio, ch'ella fin hora non"i" 2

ſia ſtata dà veruno altro ſcrittore di queſta Campania oſſer-2, :

ºata. Ella è detta.Vico:& percioche lo ſteſſo vocabolo al pre-opera, che di

ſente come anche fù anticamente, è comune ad altri luo- nome,

giºvié dal noſtro volgo,ſecodo il ſuo linguaggio,cognomi

nata dal vicino lago,onde diceſi intieramente. Vico di Pan

ºScriſſe Varrone nel lib.4 della lingua Latina, che in Opi
do Vucia via,quòd ex vtraquè parte via ſunt edificia. Adun

que ſe nelle città, 8 ne'Caſtelli chiamauanſi Vichi quelle lo

º contrade, ch'erano habitate a quel modo potremo ancor

ºredere che il medeſimo nome conuenne ad ogni altro bor

gº di caſe collocato dall'wno,& dall'altro lato di qualunque

ºtta publica via. Così invero per ſeruirmi di eſempi do

ºetici,dà ambidue i lati di alcuna via(forſe dell'Appia) eſ
ſer douette quel Vico già deſcrittoci da Plinio Secondo ap

Preſſo Cedia;& ancor quello appreſſo Capua,al qual condu

ºquella via, mentouata in vina delle antiche iſcrittioni,

che ſi è recata nel ragionarſi del fiume Volturno. Et che al

ºPenſar deueremo di quel Vico,hora ornato del titolo di
- A IV, A a cit

º
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Fù da ambe

due i lati di

vna antica

via, che

vſciua di

C uma.

E perciò di

ceuaſi. Via

Vicana.

città che fù nel cammino dà Stabia a Sorrento? Di piùfi ſi

minente chiamato con queſto nome vn borgo su l'Appia,

fra Capua, S. Caudio, nel cui ſito è hoggi quel Caſale di

Arienzo,che ne vien detto. S.Maria a Vico, 8 di sì fatti eſº

ſempi potrà oſſeruarſi maggior copia in altre regioni. Adi

que ſarà anche ſtato il preſente Vico di Literno ne'lati di

alcuna via & dell'antichità del ſuo nome noi non potremo

dubbitare. Parla di queſta via vina comun fama che n'è fra le

genti del paeſe,8 ne fan molto più certo argomento alcuni

ſuoi veſtigi, che ſe ne veggono per quei luoghi;per gliquº

li appariſce, ch'ella vſcita di Cuma,8 ſempre più,8 più verº

ſo Settentrione allontanandoſi dal mare,laſciaua à ſiniſtra º

il ſudetto lago,conducendo a quella parte della riua delfi

me Volturno, in cui hora giace il noſtro Caſale, chiamatº

Arnone;dal qualluogo poi di là del medeſimo fiume doutº

è vn altro noſtro Caſale che ſi dice Cancello,s'incontrauantº

l'Appia, che veniua di Sinueſſa in Capua: nè ſaprei fermº

mente giudicare, ſe nel luogo,notato nell'Itinerario del Pci

tingero con queſto nome.Ad Ottauum è vero in quell'altro

detto.Ad Nonum; de'quali ragionerò,doue ſarà più oppº

tuno.Mà ſia bugiarda la fama:ſiano incerti i ſegni ſiano vº:

ne le mie cogetture:aſſai certa memoria è quella che leggi

di queſta via,appellata Via Vicana,fermamente dal nome di

queſto Vico nell'antica Cronica del Monaſtero di S.Vinº

zo,che fù nell'origine del fiume métouato purhora,deſcrittº

dal ſuo Monaco, 8 Dicono,Giouanni à tempo del Sommº

Pontefice Paſcale 2 già ſono ſcorſi cinquecentocinquantº

anni;il quale nel lib.2 riferiſce le parole di vna donationº

di vn tal campo,fatta à quel ſuo Monaſtero dal Beneuentº,

no DucaGiſulfo (intendo del ſecondo di queſto nomº

quale ſignoreggiò,come hò dimoſtrato nellib.1 dell'Hiltº:

riade'Prencipi Longobardi, dall'anno 732. di Criſto finº

l'anno 749.)& poi confermata dal ſimilmente Beneuentanº

Prencipe Sicardo nell'anno primo del ſuo Prencipato º

meſe di Agoſto dell'Inditt.11: che fù l'anno ſimilmente

Criſto 833;& confermata ancor la terza volta dall'Implº

douico figliuolo di Lotario nell'anno ſeſto del ſuo Imperº

nel meſe di Gennaio dell'Indirt.2 ; che viene nell'anno 854

& in tutti queſti Priuilegi ſi afferma, eſſer vicino a quº
Cam
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campo dà vn lato il lago Patrienſe (queſto è il ſudetto lago

diLiterno, chiamato a queſto modo fin da quel tempo, per

la cagione,ch'è ſtata dà altri notata)& dà vn altro lato. Via

publica que dicitur Vicana, ci pergit ad Cumas. Di quelta , .

Cronica benche non ſi habbia ancor copia per le ſtampe ..:

nondimeno nel Terzo tomo della nuoua raccolta delle an

tiche hiſtorie di Francia n'è ſtata publicata alcuna parte, in

cui può leggerſi il prinilegio intiero del ſudetto Imperado

reliche &l'antichità della via Vicana, & quella di quelto

Vico diLiterno rimane baſteuolmente dimoſtrata:oltreche

le medeſime genti del paeſe,già ritrouate veritiere ſogliono

anche diuiſar il corſo di vna altra antica via, che di Pozzuo

li allo ſteſſo lor Vico coduceua,delche,ſe ne foſſe pur máca

ta la loro teſtimonianza,non ſarebbe potuto dà huomo be

ne accorto dubbitarſi.Ma veggiamo di gratia ſe divn tal Vi- appreſo il

co poſſa hauerſi certezza peralcuna altra memoria, non ſol quale bebbe

più certa di queſta,mà anche più antica. La fertilità invero"ie.

di quei terreni,congiuntiſſimi al cotanto illuſtre campo Fle- nel z:ſi

gico della quale nè alla eſperienza, che ne veggiamo, nè a io scpie

Cicerone,che ſi è citato a dietro potremo negar fede,richie- africano.

de,che quiui fin dà tempi aſſai alti, quantunque non ancora

foſſe ſtata in vſo quella via non foſſe mancato alcun villag

gioper ricetto degli agricoltori, poſciache Literno era di là

alquito remoto,8 nell'oppoſto lato del lago, come dà altri

è ſtato bene oſſeruato, à canto al mare. Et in qualaltra par

te del ſuo territorio potremo noi ragioneuolmente credere,

chhebbe la ſua villa il maggiore Scipione che dà lui nel ſuo

volontario eſſilio in Literno,come ne dichiara, per tacer di

ogni altro,Seneca nell'epiſt.86.fu habitata inſieme, 8 colti

uata?Dicio nonpuò hauerſi dubbio alcuno.Etiopenſo,che -

aſſai meno poſſa dubbitarſi, che Valerio Maſſimo di queſto Valerio

Vicopiù toſto,che della città di Literno inteſe quando diſ-".

ſe,che i Romani Vici ignobilis eum accolam fecerunt:i cui ter-is

reni ſon più di ogni altra parte dell'arenoſo, 8 paludoſo ci- illuſtrato

PºLiternino acconci alla coltura.Oſſeruiſi quella ſpeciallo

ºferacità notata dal ſudettoseneca nella medeſima epiſto

º il quale diſſe che ſcriveua nei fine del meſe di Giugno &

ºvi hauea vedutoeodem diefabam metentes, milium ſeren- Seneca illu

ºalche potremo auuederci,come ciò aſſai ben contenga ſtrato

XIV. Aa 2 alli
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alli terreni di queſto Vico, cotanto proſſimi al campo Fle.

greo,del quale come ſpiegherò poi,fù dà Dionigi Halicar

naſeoallib.1;dà Strabone al lib.5; & dà Plinio Secondo al

c.11.dal lib. 18.appunto vna tanta feracità celebrata.Fù ben

creduto dal Cluterio nel cap.2 del lib.4 dell'Italia, per vſar

le ſue ſteſſe parole,propè ipsu opidii Literni fuiſſè banc Scipio

mis Africani villam:& ne recò perargomento, quòd ſupraſcri

pti autores(hauea riferite le parole dell'Epitome di Liuio, &

di eſſo Liuio nel lib.38:quelle di Paolo Oroſio nel cap.2o.

del lib.4.& quelle di Strabone nel ſudetto lib.5.)Liternum in

exilium conceſſiſe eum teſtentur, c Literni monumentum eius

eſtendi: ma a queſto modo ſarebbe neceſſario crederſi, che,

1 Ciuuerio quella ſua villa, 8 la ſua habitatione fù propriamete framu

rifiutato.

t

ridi Literno,ſe accioche poſſa eſſer vero il racconto de'cita

ti autori, egli non dee crederſi, eſſer dimorato nel territorio

Liternino,dà quella città alquanto lontano. Seneca inuero,

che ſcriſſe quella ſua epiſtola in ipſa Scipionis Africani villa

iacens:nondimeno di lui ſoggiunſe che dedit locum legibus,

ſe Liternum recepit:& deſcriuendo la forma della medeſima

villa,non hà parola alcuna per la qual poſſa ella ſtimarſi,che

fù appreſſo al mare.Vidivillam,diſſeſtructam lapide quadrato:

murum circumdatum ſylue; turres quoquè in propugnaculum

ville vtrim4uè ſubrettas:ciſternam edificiis, ac viridibus ſubdi

tam,qua ſufficere in vſum vel exercitus poſſet: balneolum angu

ſlum tenebricoſum,ex conſuetudine antiqua. In boc angulo ille

carthaginis horror abluehat corpus, laboribus ruſticis feſſum:

rxercebat enim opere ſe terrama; vt mos fuit priſcis,ipſe ſubige

bat.Fin quà Seneca di queſto. Et vegga eſſo Cluuerio, come

poſſa ben conuenire a campi divna marittima villa in quel

la arenoſa, 8 paluſtre riuiera cioche della ſua coltura,8 del

la ſua feracità oltre quelche n'hò notato ſeguì è ragionarne

più diſteſamente il medeſimo autore. Di queſto Vico adun

que,hora per cognome detto di Pantano, può ben crederſi

Valerio Maſſimo hauer parlato;ſiche ſarà pur queſta ſua te.
ſtimonianza quella più antica che ſe ne ricercaua; & dà no

ſtri autori non eſſendo ſtata auuertita, egli invnoaltiſſimo

ſilentio era rimaſo Mà parrà,forſe,ch'eſſo Cluuerio per ogni

modo il rauuisò nelle ſudette parole del medeſimo autore;

Ementre per eſſe(tanto può la forza del vero) cadde in ſoſpet.

- tO»
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i re,che appreſſo della ſteſſa villa di Scipione, 8 del ſepolcro,

- che vi hebbe,fù poi edificato alcun Vico,dicendo. Vicus bic

a quia nullus ſupracitatis autoribus memoratur, neſcio an poſted

ob celebritatem monumenti Scipionis iuxtà conſtruttus ſit Etio

:: nienteambitioſo di farmia queſta lode,vorrei potergli acco- ll Clumerio

ſentire quelch'egli credette del ſuo ſito appreſſo il mare, &"che non foſſe ſtato ancor fondato nell'età de'ſuoi citati au- rifiutato,

le tori;al più antico de'quali,ch'è Liuio precedette la morte »

di Scipione per maggiore ſpatio di vn centinaio di anni, S&

di poco interuallo ſeguì l'età di Valerio Maſſimo; talche »

ſe in quelprimo maggior periodo, 8 anche più vicino alla

i i" di quel Capitano,non fù il luogo del ſuo ſepolcro in

orma di Vico habitato:aſſai meno potè ciò ſeguire dopoi,

a quando anche fù men certo, come lo ſteſſo Liuio afferma -

i nel lib.38, s'egli in Literno, è pure in Roma hauea hauuta

a ſepoltura.Et di queſto baſti.

Non han così poi i medeſimi noſtri autori tralaſciato di Ifº

ragionare del vicino fiume il quale entrando nel mare ap-#
preſſo la ſudetta città di Literno,ne ottenne lo ſteſſo nome, indagini

& ancor fu detto Clanio & Glani, ſecondo la varietà,che di- dannoſo

chiarerò poi ſopra la diligenza de quali ſoldi ſcriuerne poi a vini

che coſe mi è rimaſo. Naſce egli frà Auella,8 Nola: città ººº

ambedue della medeſima noſtra Campania,dà piccioli fon

ti,che talhora quaſi del tutto inaridiſcono, 8 ſon talhora »

ſouerchiamente con graue danno degli habitatori delpae

ſe abbondanti; & ne'tempi piouoſi,accreſciuto dalle acque

celeſti, più che il ſuo anguſto alueo frà le ſue humili ſponde

riſtretto non ſoſtiene,iuole aſſai facilmète inondare i vicini

; campi;ſiche Acerra per lo cui territorio traſcorre non è per

º ciò mé famoſa che per la ſua fecondità in quei verſi di Vir

gilio nel lib.2 della Georgica. -

92 Talem diues arat Capua,º vicina Veſeuo

a 59 Nola iugo,6 vacuis Clanius non equus Acerris. Fù verſo i

º è molto ben certo che queſto medeſimo Clanio ſia queli"
fiume,il quale appreſſo Literno ſi ſcaricaua nel mare. Del-chiarato

º che non eſſendo ſtato giamai dubbitato, mi piacerebbe che CLAN10;..
i foſſe ſtato ancor auuertito,ch'egli non fù detto nè in va ſolº "

a tempo nè ſucceſſiuamente con l'uno, 8 con l'alro nome :" v

ºche inva terzo modo, in altra guiſaverſo i ſuoi fonti,i '
, MIV. & mare. -
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& in altra nella ſua bocca fà appellato; come anche al pre

séte chiamaſi variamente in vna, che in altra ſua parte;per

cioche doue fù già detto Clanio,hoggi ſi appella. Il Lagno:&

doue ſi diceua Literno, dal nome della città nel ſuo entrarnel

mare collocata:hora vien chiamato. Il fiume di Patria: pari

méte dal nome,rimaſo à quel luogo,dal quale inſieme è de

nominato il già Liternino lago. Di queſta diſtintione, vſata

da Latini autori, che può ſcorgerſi molto vera riſcòträdoſi i

Dionigi detti di coloro che ſi ſon ſeruiti dell'wno, è dell'altro voca

i" bolo.vn ſol Dionigi Halicarnaſeo, ſcrittor Greco, non par

i", che ſi foſſe curato, quando raccontò nel lib.7 che all'hor
lodato. che gli Etruſci tenean cinta Cuma di aſſedio nella Olimpia

de 64 l'acque del Glani(così egli chiamò queſto fiume,come

ancor fece Licofrone,che recherò hor hora) & parimente ,

quelle del vicino Volturno furono vedute ritornar in dietro

verſo i loro fonti:benchenò dee priuarſi della ſua lode, che

fol di tutti gli autori che habbiamo della ſua lingua,conob

ba il vero ſito ſuo, 8 della città Literno,eſsédo ſtato egli ſci

biato, come ſi è attuertito in altre occaſioni, dà Appiano

Aleſſandrino col Liri, dà Strabone col Saone, dà Plutarco

col Volturno; & dà Tolomeo eſſendo ſtato creduto di là di

Cuma, il quale fil di quà,doueil deſcriſſero Liuio nel lib.23;

Pomponio Mela nel cap.4 del lib.2; & Plinio Secondo nel

cap.5.del lib.3:le cui parole altre volte ho recate. Nè il ſu

Licofrone detto Licofrone non vi preſe anch'egli vn altro non men pa
ſlotato leſe ſcambio,quando nella Aleſſandra non diſgiunſe dalla ,

ſua bocca la Rocca di Falero, interpretata da tutti eſſer

Napoli, appreſſo della quale non il Glani, è vero il Cla

mio; ma il fiumicello Sebeto(&queſto è purtroppo manife

ſto)entra nel mare. I ſuoi verſi in cui ſi parla di Partenope,

vna delle trè Sirene,ſommerſe nel Tirreno, fatti Latini dà

Gioſeffo Scaligero,ſono i ſeguenti.

35 Vnam Phaleri turris eiettamforas,

» Glaniſl, capiet,fiumine irrorans humum:
v -

29 2ui pieſa acerram conſtruentes incole

95 Vitulati in ſtrepente Parthenopen ſono

52 Solemnia deam iubilabunt alitem.

Mà è tépohormai,cheséza altra maggior dimora io paſſi à

ragionardi altro più copioſo,º più illuſtre ſubietto, ch'è la

ſudetta Cuma XTV.
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xr. canariua opici, è opici ſono le ſteſſo, che

Cápania. & Cápani. Campo Cumano,detto da Poeti

i Greci. Flegreo. I Calcideſi dopo la Guerra Troiana,

i:

ri prima di ogni altra loro città in Italia,3 in Sicilia

e fondarono Cuma: detta anche. Miſena:habi

º tata dà Teſpoti,ò Teſpiadi ſoggiogata dà

-- Capuani.Saa vltima fortuna.

Fù Cuma città di Campania,come può ſcorgerſi dà quel- Fù cFMA

che nel principio di queſto Diſcorſo, trattandoſi de' ſuoi ºttº

generali confini,ſi è dimoſtrato. Mà con ſentenza del tuttoº

manifeſta l'attribuì a queſta medeſima regione Plinio Se- -

condo nel cap.1 del lib.9; doue de'lini, per la loro ſotti

gliezza più lodati,ſcriſſe, che eſt ſuagloria & Cumano in Cam

pania adpiſcium,6 alitumcapturam.Et lo ſteſſo ancor fece »

Ateneo nel lib.1;il quale parlando de vini,hebbe à dire,ap

preſſo il ſuo interprete, che circà Cumas Campania naſcitur,

quod fauſtianum vocant.Parer nondimeno potrebbe, hauer pa grecia.

º dà eſſi molto diſcordato quei Greci autori, che l'appellaro-tribuita alla

no città della Opicia,8 degli Opici, la qual regione appreſſo opicia, era

Marciano Heracleota nella Deſcrittione della Terra fil di- gli Opici

uerſa dà quella de'Campani,ò vero dalla Campania, i cui Gre

V ci verſi in Latino dire ſciolto ſon queſti. -

, Poſt Latinos eſi in Opicis vrbs

» Propè Lacum Auernum

s» Cuma,quam primàm Chalcidenſes coloniam deduxerunte

9» Dein Aioles:quorum fortibus virisplena admodum

93 In Aſia eſt Cuma vrhs.

- Iuxtà hos incolunt Samnites,contermini

2- Auſonibus;poſt quos in mediterraneo

3- Habitant Lucani ſimul, 3 Campani.

Siche ſe queſti luoghi mediterranei furono de Campani, ºneſi ad

mentre eran degli Opici i marittimi, in cui fà Cuma: dee» º “tº
dirſi che la medeſima città alla Opicia,& non già alla Ca- ne:

pania appartenne. All'Opicia in vero, & à gli Opici l'attri

ºuirono quei Greci autori,che alrra volta mentouai, quan

i ºProPoi,douerqui più à diſteſo di ciòstatus" hora

º -- - - - - - - - --- - - - ---- aglGill
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adempirò recando in Latino i loro dettivn pervno. Zanda

(diſſe Tucidide nel lib. 6.) inter initia quidem i latroiti

Cumis,qua eſt in opicia (ir rinta. hà il ſuo teſto Grecoiſt

guenti autori:altri in trini in Opica:altri in trinis. in 0pitis)

Chalcidica vrbs,profetiis,habitata eſt. Nello ſteſſo modo par

lò Dionigi Halicarnaſeo,il quale nel medeſimo lib.7 citato

non molto à dietro, la chiamò Grecam vrbem in Opicis ah

Eretrienſibus,& Chalcidenſibus conditam.Nè ſeppe in altra ,

maniera deſcriuerla Pauſania, in cui ſi hannopiù frequenti

eſempi dello ſteſſo dire.Di Tritia,città degli Achei,ſcriſſe,

egli nel lib.7.Tritia quidèm conditorem Celbidan ſunt, qui di

cant fuiſſe:veniſſe verò illum è Cumis in Opica.Etnel lib.8.Cu.

mani verò in Opicis dentes monſtrant in Apollinis templo ſe

ſpenſos,quos Apri Erymanthii eſſe dicuntiſed nihil omninò adf

demfaciendam ſatis probabile afferunt. Etancor la terza volta

- nel lib.1o parlando della Sibilla Cumana.Iam verò poſtillan

eam,qua fatidica ipſa fuit è Cumis,que ſunt in Opicis,9 Demº

nomine fuiſſe appellatam, Hypparchus, vir Cumanus, ſcripſit.

ºma- Cosi coſtoro.Et per conto delle habitationi degli Opici, ri

"i, ſtrette alla ſolariuiera del mare,mentre il reſto della vicina aquella me v - -

2,. contrada frà terra era dà altra gentepoſſeduta, par chef,

- quantunque non in vna ſteſſa maniera,creduto dà Polibio,

& dà altri innominati autori, che vengono riferiti dà Stra

bone nel lib.5. mentre ragionando de vari pareri, hauuti

della diuerſità degli Opici,8 degli Auſoni, ſcriſſe appreſſo

il ſuo interprete nel ſeguente modo Polybius ſignificat,ſe pro

duabus diuerſisgentibus eos habere:aitenim,opicos, 6 Auſoni

terram,que eſt circa Craterem incoluiſſe.Alijferunt,cum ea loca

quondam Opici,º Auſones tenuiſſent, fuiſſe ea deinde ab oſca

gente occupata,qua à Cumanis pulſa indeſit,quos rurſum Etrº

ſci eiecerint. Adunque à mente di Polibio gli Opici furono

Polibio, 8 poſſeſſori della contrada intorno Cuma, 8: gli Auſoni di

altri anti: quella incorno il monte Veſuuio, dal quale non molto lon

chi illuſtra: tana e Nola,che a gli Auſoni fù dà Hecateo, come ſi dirà al

ti ſuo luogo,attribuita;poſciache l'Vna, & l'altra contradahà

la ſua Cratera,ch'à noi ſuona Bocca di fiamme: & à mente de

ſudetti autori innominati gli Oſci,gente mediterranea, di

ſcacciarono gli vni, & gli altri dalle marittime loro ſedi,

dalle quali eſſi all'incontro poi furono diſcacciati da Cir

lima



- Ip r s c o R s o tr. 19,

mani, che finalmente furono coſtretti cedergli à gli Etruſci,

alche ſono concordi coloro i quali non ſol Napoli, cittàde

ſcritta negli Opici dà Stefano Bizantio ben due volte: ma

Nola, 8 Auella chiamarono città de'Calcideſi, a quali per

comune opinione ſi attribuiſce la fondatione di Cuma.Ne- -

gli Opici parimente deſcriſſe Dionigi Halicarnaſeo nel lib. -

i il Porto Miſeno,S il ſudetto Stefano ripoſe Atella,la qua

le in via di queſti autori ſarebbe ſtata la più mediterranea

lor città, ſe eſſi furono ſol della vicina riuiera habitatori.

Hor per queſta maniera è ben manifeſta coſa, che chiunque

attribuì Cuma alla Opicia, fi aſſai diſcorde dà ogni altro,

che la collocò nella Campania:eſſendo ſtata diuerſa la ma

rittima regione degli Opici, al ſentire di Marciano Hera

cleota, dalla mediterranea de'Campani. Potrebbe nondi

meno vnatal diſcordia concordarſi facilmente, dicendoſi, Et poii;
ºgma

shel'opiciafù poi chiamata Campania quando da Campania:ampania

Etruſci, delche ragionerò appreſſo, fà conquiſtata Cuma - ,

Laonde l'un detto, é l'altro in riguardo di vari tempi ſia dur.

ſtato concorde al vero.Màio ſcorgo,cioche per hora ſi ſtimi , -

della conditione degli Opici,& dell'ampiezza della loro re- ,

gione,i quali dà alcuni furono confuſi con gli Oſci, & non -

mancarono altri, che ſimilméte confuſero inſieme gli Oſci,

& i Cápani,come dichiarerò a pieno altra volta ſcorgo di .

co, che altri ſcrittori, parimente Greci appellarono col no- º piº A.

me di opici i campani, fiche nella medeſima lorlingua do "i,gº

uette chiamarſi Opicia queſta ſteſſa regione, che fù detta » chi,i

Campania per altro modo,nella qual guiſa ſenza inuiluppar- Opica.er.

ci nelle genealogie de'medeſimi popoli, molto ambigue, 8 QPici. la a

incerte, potrebbe facilmente ſuſſupparſi per lo ſuo proprio "pº.

verſo il ſudetto nodo.Così Dione, come ha il ſuo interpre- "cº:
ce,introducendo Ceſare nel lib.38. a dire degli antichi Ro- P

mani a ſuoi ſoldati, che Latinos in ſuam poteſtatem redege

runt:Sabinos vicerunt:Tyrrhenos,Volſcos,Opicos,Lucanos,Sam

mites,ſubegerunt non potè intendere de'veri Opici, eſtinti an

cor prima che foſſe itata Roma edificata: mà ben douette -

intendere de'Campani, che haieano dominata queſta regio- Dions,&

ne & poi dà eſſi Romani eſſendo ſtati al pari del ſudetti al Dionigi

tri popoli ſoggiogati,ſoli mancano in quel catalogo, come i lic illu

da Clauerio fº accortamente auuertito, Dionigi Halicar-º
- A V, Bb na

-
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ſopicia.

naſeo ancora nel lib. 1. marauigliandoſi di Roma in qual

maniera per ſeruirmi delle parole del ſuo interprete, penità:

barbara non fuerit reddita,receptis Opicis, Marſis, Samnitibus,

Etruſcis, Brutiis, 3 multis Vmbrorum, Ligurum, Hiſpanorum,

e Gallorum millibus;& alijs pratered gentibus,que partimer

ipſa Italia partim ex aliis locis eò venerunt innumere: nè mta

per Opici parmi,ch'haueſſe egli inteſo di altri, che de Can

pani,de'quali nell'Hiſtoria di Liuio al lib.23.& altroue, è al

ſai fermo racconto,che per la maggior parte prima di eſſer

vinti da Romani, erano ſtati accettati alla loro cittadinan

za,co'quali eranſicongiunti ancora con frequenti ſcambiº

uoli parentadi. Nello ſteſſo modo adunque & Tucidide,ò,

Pauſania, ſe ben ſi oſſerui il lor parlare, hauendo in riguar

do delorotempiattribuita Cuma alla Opicia, & à gli 0piti

quando una tal gente come dimoſtrerò altroue, era eſtinta

Eſſendo º non poterono intendere di altra regione, che della medeſi

º"" macampania & de medeſimi Campanishauendo ben potuto
mpania : - - - - - A -

al principio il ſudetto Stefano chiamar Atella,lor città, per proprio fa

notuta ap gionare,attendendo il tempo della ſua per altro ignota fon

2 ºrſi datione;& molto più certamente hauendo potuto Dionigi

Halicarnaſeo deſcriuerene'veri Opici il PortoMiſeno,dicen

do appreſſo il ſuo interprete,che Enea,8 i ſuoi Troianidela

ti in pulchrum,ac profundum in Opicisportum, extinato ibi Mi

Iſeno quodam, viro nobili, abeo Portum Miſenum nominarunt.

percioche all'hora il nome de'Campani, 8 congiuntamente,

quello della Campania, non era ancor nato; per la qual ca.

-
gione anche il medeſimo autore nelle parole recate qui è

lande ſcor- dietro non diſſe,Cuma edificata nella Campania, amà negli

i" opici,alche non ripugna che foſſero poi fra loro ſtati ſcam

Greco auto- bieuoli queſti due nomi. Et invero nè Dionigi, nè Dione,

r: , è per par che altre volte vi habbian fatta differenza veruna;il pri

f"" mode quali ſcriſſe nel lib.7 che nel Conſolato di Tito Ge.

ri,ganio Macerino,º di Publio Minutio,cio è nell'anno 261 di

isonante. Roma, il Senato Romano in vna gran careſtia di vettouaglie

mente vſato Legatos dimiſit in Etruria, 3 Campaniam,3 in agrum Pompti

l'ºn nºme e num,vtquantam maximam poſſent frumenti copiam coenerenti

º l'altro, si per Campania poi dimoſtrò hauere inteſo ſpecialmente,

di Cuma, hauendo ſoggiunto, che gli Ambaſciadori man

dati a Volſci, poſſeſſori del campo Pontino, vi hebbero

-



D I S C 0 R S o II. 195

º

º
è

è reſtarveciſi, 8 che idem accidit iis, qui ad Italicas Cumas

inerant.Et parimente dicendo non molto appreſſo, che nella

Olimpiade 64i il cui primo anno batte con l'anno 229, di

Roma,Cume illis temporibus tota Italia celebres erantob diui

tias, 3 alia bona,quòd totius agri Campani fertiliſſimam partem

poſiderent:confuſe,non ſenza qualche anticipatione di tem- Dionigi

po,il nome di campo Campano, 8 di Campania col nome di ºlegº

opici, 8 di opicia, col quale tuttauia douea all'hora appel- "º
larſi quella cotanto fertil contrada, poſſeduta da Cumani, -

noneſſendo ſtata ella ancor conquiſtata inſieme con la loro a

città dà Campani,ilche ſeguì alquanto dapoi. Nè Dione se

come diſſi,anch'egli non vſurpò ſcambietolmente l'Vn no

me per l'altro, il quale nel lib,48. ragionando de tempi di

Auguſto,ſcriſſe di Cuma, che vrbs eſt Campania, ibiquèlocus

eſt quidam in Luna formam curuatus inter Miſenum, 6 Puteo

-

" hauerebbe douuto chiamarla città degli opici, e che fa
d dela Opicia;hauendo antecedentemente introdotto Ceſa-cuna città

reà chiamar Opici i Campani. Fù adunq; Cuma città egual- divna te:

mente della Campania, che della Opicia, eſſendo nondime- "º

no propriamente nella Opicia ſtata edificata. Et di quà par- “

mi, che Marciano Heracleota non per altra maggior cer- Marciano

tezza,che per ſua ſola congettura,º perrender concordile. Heracleo

dà luii" diſcordi opinioni, divna ſola regione ne ta rifiutate,

fece due;hauendo ingiuſtamente tolto a Campani i luoghi

marittimi, 8 à gli Opici i mediterranei, i quali egualmente

lor furono conceduti dà altri grauiſſimi autori, come in

parte ſi è vedutoin queſto Diſcorſo 8 più pienamente ſi di

moſtrerà in altro luogo i mà egli non vna volta, in coſe an

che più manifeſte lauorò di ſuo capriccio, 8 pur di Cuma,

& poi di Napoli ragionando,cadde in altri aperti errori,che

ià lorpropri luoghi ſi deueranno manifeſtare. I Cumani in-º

iero potrebbero crederſi, benche io per hora di ciò nulla."
affermi, hauer poſſeduti i ſoli luoghi, proſſimi alla loro "i

Cratera & al mare a quali come habbiamo veduto, Dioni- l'Opicia:eſ.

i Halicarnaſeo non attribuì dell'intiera Campania nelle ſer della e

oro maggiori felicità più che vna ſola parte, nel qual tem-i".
poben potea poſſederſene il reſto frà terra da Campani, il ""
che dà me verrà dichiarato nel Diſcorſo, che farò de' ſuoi

“antichi habitatori; alche parrebbe hauer anche rimirato

XV, Bb 2 Dio
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-

Diodoro Siciliano, il quale ſi recherà di qui a poco,chenoa

agguagliò il campo Cumano alla Campania intiera : non

potendo è gli Opici negarſi il dominio, lor conceduto da

molti antichi,ancor fuori di queſta regione.

Il nome di Mà che ſian bene ſpeſſo dà conſiderarſi queſte antichità

ººº ºº più à détro di quelche appare eſſerſi fatto da Marciano può

i.." ſcorgerſi con manifeſto eſempio in quelche il ſudetto Diº

alla ſola re-doro nel lib.4.ſcriſſe di Hercole, come ha il ſuo interpretº

gione cu che di Tiberi profebius per littus Italia ad Cumaeum deuci

gana. campum,in quo tradunt, fuiſſe homines admodum fortes, 6 º

eorum ſcelera Gigantes appellatos: hauendo ſoggiunto, che

campus quoquè ipſe dictus eſt Phlegraus à colle, qui pluriman

ignis,inſtar Etna Siculi euomens,nunc Veſuuus vocatur, multa

Diod ſeruansignisantiqui veſtigia. Percioche non ſol parlando egli

5" di Hercole chiamò anticipatamente campo Cumano,conº

notato di me da altri non vſato la regione, in cui fu quaſi dopo due ſe

più coſe. coli fondata Cuma:anche a queſto ſuo dire ella al principiº
e non hebbe il nome di Opicia : ma ben quello di campo Flº:

greo;& nondimeno certa coſa è,che il dominio degli Opici

precedette quello de'Cumani, & che ſimilmente il campº

, appreſſo Nola fu detto Flegreo (non accade quì tener contº

- e di quei campi che fuori Italia furono chiamati nello ſteſſo

-

- -

. modo)à cui ſouraſta il monte Veſuuio,delche cife certi Po

libio nel lib.1; laonde il medeſimo Diodoro al pari, che

i ſudetti innominati autori di Strabone, non mentonando

quì più di vna ſola Cratera, cio è quella, ch'è nel ſudettº

monte,non moſtrò hauer conoſciuta l'altra di Cuma più vi

cina; per la qual maniera diſteſe aſſai largamente il Cumº

no campo Flegreo,confondendolo col Flegreo campo No

iano. Non così fece il medeſimo Polibio, il quale diſtinſe

º l'vn campo dall'altro, dicendo de'Tirreni, chiamati peraltrº

- modo Etruſci, che mentre dominauano i campi rinchiuſi

frà l'Apennino,è l'Hadriatico, Phlegreos etiam Campos (così

- ſuona il ſuo dire in Latino)qui circà Capuam, di Nolan ſini,
º da altri tenebant. Mà,come hò detto non eſſendo ſtato conceduto?

!" queſti campi ſoli vn tal nome iPoeti Greci furono quelli º
Greci, allo ſteſſo autore non ſi dee negar fede, i quali egualmente'

- vſarono chiamar Flegrei alcuni altri nobili campi, perfettº

dità più lodatidelche egli nel lib3 appreſſo il ſuo interprº

- giº
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a atleſ riuendo il ſito di Capua, ci ammonì con le ſeguenti:

i gºmmedijs autem campis ſita eſt omnium olim feliciſſima

- aiasCapua;cuius campi fabuloſis etiam Poetarum carminibus,

a-iti ſunt,quos illi,quemadmodum & alios praeclaros campos,

a e Negreos appellant Fù ben nel reſto appellato a queſto mo- il quale ri

t º non l'intiero territorio,ò campo Cumano: ma vaa ſua ſºttº

2 , ºre in cui fauoleggiataſi eſſer propriamente auuenuta la"

sz ea Attaglia di Hercole co Giganti, che dà Latini fu detta ." a

nuº Leborie:& non anderà ancor molto,che deuerò darne qual- Latini.

ni che chiarezza,ch'è rimaſa fin hora del tutto oſcura. - -

Màdegli autori & del tempo della fondatione di Cuma, la fonda

a non eſſendo ſtata fra moderni ſcrittori, che ſi auaglionoº

a de'racconti de più antichi, vnaſola opinione; mentre altrii""º

- e han ſeguito, altri han rifiutato quelche par loro, che eſſi fra a ini

ve n'habbian detto, ſarà ben conuenemol coſa, che di vn tanto autori.

i ſibietto per ſe ſteſſo, º per la grandezza degl'ingegni che,

- si variamente l'han trattato molto illuſtre, alquanto diſteſa

a merate ſi ragioni. Et già dalle parole di Tucidide, recate è º cesserº

; dietro ſi è inteſo, che fù Cuma opera decalcideſi di Calci " ,
3 decimittà dell'Iſola Eubea,ai preſente chiamata. Negroponte,i"

a Dal-cui dire Liuio non diſcorde,ſcriſſe de Camani nel lib.8. I calcides;

º eº chalcide Enboica originem trabune nè men diſcorde

Plinio Secondo,chiamò Cuma città de Calcideſi, dicendo º

fº nel cap. 5. del lib. 3. nel racconto de marittimi luoghi di s -

Campania Liternum,Cume Chalcidenſium, Miſenum, Puteoli.

.; &c Fù ancora della ſteſſa ſentenza con Dionigi Halicarna

ſeo, che ſimilmente già ſi è riferito, il noſtro Velleio, & per sºlº riasi

i fine Strabone;frà quali è ſol gueſta varietà;che Dionigi die-º

de per compagnia Calcideſi gli Eretrieſi di Eretria, cittàº

della rinedeſima iſola, 8 Velleio mentouò iCalcideſi ſoli,

che di 4 ſe,hauerhauuti per loro duci Hippocle, & Megaſte

ne:mà Strabone chiamò Hippocle Cumano,di altra Cuma e

più antica. Le parole di Velleio, per le quali egli anche ne

dichiarò che la ſtirpe de Calcideſi, i qualinon molto tempo -

appreſſo paſſarono a fondarla noſtra Cuma - era vſcita di " ,
Atene intorno l'età di Halete, fondatore di Corinto, che fù

il ſeſto da Hercole, ſono le ſeguenti. Aletes ſextus ab Hercu

le,Hippetis filius, Corinthum in Iftbmo condidit. Athenienſes in

EuboeaºgErethriam(così leggocarosiº
ser e gla:

º
:



198 . p I s c o R S o If

già in Euboea Chalcida Erethrià)colonisoccupauere Etpoi Na

multò poſt Chalcidenſes orti,vt prediximus,Atticis, Hippode,6

Megaſtheneducibus,Cumas in Italia condiderunt. Così Velleio,

benche Pauſania nel lib.2 chiamò Halete, il quale fondò

Corinto, abnipote di Hercole, pronipote di Antioco,nipote

a - -

-

ehe potreb

“di Filanto, 8 figliuolo di Hippote, come ancora fece Apol

lodoro nel lib.2 della ſua Biblioteca;ſiche egli dà Hercoles

non fù il ſeſto,ma il quinto; & il Lipſio credette eſſerciò

più vero,onde hebbe opinione cheVelleio nò haueſſe ſcrit

to in altro modo. Le parole di Strabone,reſe Latine dal Si

landro,ſon queſte.Subſequuntur Cum e Chalcidenſium, 6 Cº

mcorum,opus vetuſtiſſimum; eſt enim antiquiſſima hac vrbson

nium Sicularum, cº Italicarum è Gracis deduttarum colonia

rum. Duttores claſſis Hippocles Cumaus,3 Megaſthenes Chal:

cidenſis inter ſe pepigerunt,vt alterius colonia eſſet, alterius ap

pellatio colonie:itaq; vrbs Cume nomen gerit ; videtur auten

d Chalcidenſibus condita. Concordan tutti adunque, che la

fondatione di Cuma fù opera de'Calcideſi,variando in que

ſto che altri ne fecero lor compagni gli Eretrieſi,altriiCº:
mani di vna altra Cuma, 8c altrinon vi accettarono nè gli

- vni, nè gli altri. Parrebbe queſto nodo poter rimanere dibero concor

i" ſiolº"e"ciaºiº" al
"ilegati è dietro ſi diceſſe ch'ella fà ben la prima volta edi
in due,

Iiche da al Auuertimenti ſopra la Cronica di Euſebio Ce

cata dà Calcideſi,ſotto il qual nome ſi foſſero inſieme come

preſi gli Eretrieſi loro paeſani;& che poi di nuouo fù rifat.

ta dà Cumani Eolici,& Aſiani. Mà Gioſeffo Scaligero negli

" al

tri º nºsº Num:966.hebbe del tutto per falſo vr tal racconto, & ne,
, nº

Dd altri ſi

accetta,

ripreſe Marciano. Le ſue parole ſon queſte, Marcianus

a riparatis Kºur Oersi ai primim à chalridenſibus, potei
ob AEolibus conditam.eſthallucinatio:ſemel enim condita a Chal

cidenſibus Cumanis,qui erant AEoles; ſiche moſtra, hauercrº

duto,che fù Cumano Hippocle della Cuma Eolica, & Aſia

tica;& che fù ſimilmente Calcideſe per alcuna dimora, da

ſui fatta in Calcide, dalla quale foſſe poi paſſato co'Calcide

ſi à fondarla noſtra Cuma.Per altra parte a lui ſi è oppoſto

deſtinatamente Claudio Salmaſio nelle Efſercitationi Pli

iniane ſopra il capº di Solino, il quale accettando, che ſia º
iſtata in Eubea alcuna Cuma,ilche niegaſi coſtantemente dal

-
- Cluug
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a Cluuerio,ha per così vero il detto di Marciano,che per al

º tra manieranon poſſa la noſtra Cuma eſſere ſtata la più an

i tica Greca Colonia in Sicilia, 8 in Italia, come viene affer

i mato dà Strabone,nè men ch'ella poſſa eſſere ſtata fondata ,

e dà Calcideſi Cumani Eolici,come ſi perſuaſe lo Scaligero,

º ſe non fù edificata la prima volta dà Calcideſi di Eubea ,

i dopo non molto tempo che gli Atenieſi haueano occupato -

i Calcide, 8 Eretria, delehe e autor velleio, º ſe non fu poi
; edificata la ſeconda volta da ſudetti Cumani Eolici, diue

º muti Calcideſi per eſſer paſſati di Eolide,8 di Aſia in Eubea

i à tempo,come fu ſimilmente notato dà Strabone nel lib. Io,

º di Pentilo,figliuolo di Oreſte, dopo la medeſima Troiana ,

Guerra.In queſtomodo adunque ſi perſuaſe il Salmaſio, ha

uer dimoſtrato, che dallo Scaligero fù à torto ripreſo Mar

ciano,per la cui varia fondatione di Cuma le varie opinioni,

hauute di ciò dagli antichi, par che rimarrebbero molto»

acconciamente concordate.Preſe altra ſtrada il Cluuerio, il Et molto più

quale laſciando di paleſar eſpreſſamente qual coſa giudi-ſºsi
caſſe del medeſimo racconto, queſto ſoldiſſe, che non poſſa i e due º

egli crederſi eſſer vero(vſerò le ſue ſteſſe parole)niſi ſimulcre-"

dere libeat, aliud ab initio habuiſſe hanc vrben nomen , poſtea ,

verò ab 2Eolibus colonis, ditfam eſſe Cumam Mà così dicendo, ,

benche per auuenttira non ſe ne auuedeſſe, parche per ogni - e A

modo moltoben confermò la ſentenza di Marciano; poſcia

che nel ſudetto citato luogo della Cronica di Euſebio con - i

chiariſſime parole,come hanno i volgari Codici della ſua o - -

verſione,fatta dà S.Geronimo, ſi legge,che al principio heb

be Cuma altro nome,dicendoſi.Mycena condita in Italia, que

mune CumeNondimenodi ciò non preſe alcun trauaglio lo negandoſi

Scaligero,il quale non facendo ſembiante eſſerſene per ſe, ancor queſta

ſteſſo accorto (ſcriſſe il Cluerio molti anni dopo la ſua , da ºi negè
morte)riputò per altro corrotta la ſudetta lettione, la qual i"da-C
fù dà lui ricorretta in queſto modo. Cyme in Italia condita, i.f,º a

zvel Cume.Et reſe la ragione del creder ſuo, non ſenza cen

ſiurar anche Euſebio,che nel tempo della fondatione di que

ſta città egli ſia in varie maniere diſcorde dà Strabone, dà

Velleio,& dà Herodoto,con le ſeguenti parole. Ità correxi

mas,quàm tamen omnia ſcripta,d edita exemplaria, cº Maria

aus(trasferì Mariano Scoto nella ſua Cronica ſpeſſe volte ,

XV. - COIA
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l

i

l

s'

Non bebbe

Cuma dop

pio nome per

la doppia

pronuntia o

di queſto

vno ſolo.

Gioſeffo

Scaligero

rifiutato:

-

-

con le medeſime parole quelche nella ſua hauea notato Eu

ſebio)habeant.Mycene. Hieroymus primim voluit reddere no

men Grecum.Cymedeindè Latinum appoſuit Cuma. 2ai tim

bonarum literarum imperitus,vt Hieronymumità ſcripſſene

get?Et appreſſo. Hic conditus Cumarum in Italia ponitur ann,

13 1 poſt Troica. Strabo,cº Velleius antè Troica. Verba Vellei,

Nec multò poſt Chalcidenſes.ºrc. Due ſuntivnain Aſia º Anni,

ex qua pater Heſiodi : altera opinavirus , vel dprndrs. Ex

Eolide coloni in Euboeam tradutfi Kipar i ri Iraniº condi.

derunt,que vocata eſt. Kºun Orni: item Kian ir rie Oriziº

Latini Cumas vocarunt. Hoc eſt,quod monet Hieronymus,C-

men,cº Cumas in Italia eandem,vnamquè vrbem eſſe. Et poi

Secundùm rationem Herodoti, hic eſt rps3 porteuòe annorum 9i

nàm Krisis Kºune opiraziºne congruit numero 975. Fin qui

lo Scaligero di queſto al quale nè della correttione del teſto

di S.Geronimo,nè della ſentenza di Euſebio , che intorno

l'anno della fondatione della noſtra Cuma diſcordato hab

bia dà Strabone,dà Velleio,& dà Herodoto, io poſſo accom

ſentire: parendomi ben nel reſto aſſai vero il ſuo giuditio

dell'errorpreſo dà Marciano, di cui il Salmaſio, s'io non erº

ro, fù ingiuſto difenſore. .

Et per cominciare dal doppio nome di Cuma, taciuto

dà Euſebio,che ha ſol queſto. Kium in riºn in Iraais. Cº

mecondita in Italia: ma aggiuntoui dà S. Geronimo:parmi,

ch'egli à torto,8 pertroppo ardire fu rifiutato dallo Scalige:

ro,il quale non ſolamente contro la fede di tutti i Codici di

quella traduttione autenticati, ſecondo lui ſteſſo, dall'anti

chità del Codice,di cui ſi ſeruì, già ſono intorno 6oo. anni,

· Mariano ma ancora cotro quelche dee crederſi della prudº

za, & eruditione di vn tale interprete,ſtimò,ch'egli diſpreg:

giate le leggi di ſincero traduttore,haueſſe nella teſtura di

memorabiliſſimi auuenimenti, riſtretti in compendioſiſſi

mi racconti di vna pura Cronica,aggiungervoluto del ſuo il

non memorabil vario modo,vſato da Greci,8 da Latini nel

pronunciare il nome di queſta città: non eſſendo ſtato gia'

mai per ſeruirmi con molta maggior ragione quaſi del ſuo

ſteſſo morto,huomo alcuno ſi poco" , è ver dire

modelle humane lettere intendente che per ſe ſteſſo ſaputo

non habbia, che la Grecalettera ſi traſmutaſi il più delle

i volte,
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"a sole nella Viatina nè eſſendo obligati gl'interpreti di vſar

" sifatta ſuperſtitioſa cura Siche,ſe pure ſi hauerà dà riputar

3.è corrottala voce Mycena nelche comunemente invero con

i ſentono i moderni Critici converrà riporuiſi altra voce:la -

" quale il più ch'eſſer poſſa ſia di ſimil ſuono, 8 contenga in

i ſieme ſentenza alquanto più della" diceuole alla

ºº grauità di quella Cronica & del ſuo traduttore. Et già par

" miche & per l'una º per l'altra guiſa ſia molto acconcia , Mºperºſe

º quella la quale Abrahamo Ortelio nel ſuo Teſoro Geografi-ſi

" co ei propoſe per migliore della volgata da vm antico ſuo"

º Codice ſcritto a penna in cui diſſe leggerſi. Micene condita numerº dei
lſiA in Italia,vel Cume Laonde la emedata lettione ſarà Miſena. pià.Miſene:

º è pure come io più credo.Miſene ſenza veruna altra muta

iº tione, chedi vna ſola lettera, eſſendo col medeſimo nome º S.Geroni:

" ſtata anche appellata Cuma latinamente nel numero dei "s"

º più dà propertio nella Elegia del lib, 1 nºverſi, che re ai"

º cherò di qui a poco;ilche non fù auuertito dall'Ortelio: nè

lº dà lui,nè più mai dà altri fà dichiarato in qual modo potè

ipi ella eſſerſi detta. Miſena. è vero. Miſena : benche facil ciò

iº fuſſe aſſai.Et chi è colui al qual non ſia noto che dal nome » ,

iº di Miſeno,compagno di Enea,ò pure ſecondo altri, compa

gno di Vliſſe,fu denominato non ſolo il Porto Miſeno, ma

miº l'intiero Promontorio in cui dà vin lato giace quel Porto 8.

ſtº dall'altro fi Cuma? Del Porto già habbiamo inteſo Dionigi ,

Halicarnaſeo,quì à dietro:del Promontorio non ci laſcia e

i dubbitare Strabone, mentre diſſe appreſſo il ſuo interpete,

iſº nel lib.5.che Cumis vicinum eſt Miſenum Promontorium.Adi

, que creder ben potremo, che San Geronimo volle recarci Hautdo prs.

con quella ſua aggiunta vna aſſai peregrina notitia, in qualſºº vicine

i guiſa, oltre il ſuo ſpecial nome, hebbe Cuma ancor l'altro, irºenterie

che fù comune alla vicina contrada;dinotandoci inſieme," -

º benche celatamente, è come conueniua allo ſtile di com

e p" Croniſta quelche per altro è be noto,ch'ella n'heb

- il Principato. Così con pariſſimo eſempio, in tempi alla catarſi»,

Sºmana fondatione nè molto diſuguali, Lacedemoni, voce eſempi di

9 vſerò le parole idell'interprete del ſudetto Geografo nel pºſtº

lib.8.) º vrben Spartam notari,º regionen,nimirùm Laco-"ºſa

"ºffaMelena etiam Homerus oſtenditi cui verſi che ,gi

ºsdeſimo autore ſon recatià fauore del ſuo dire, leg
A V, - C c goffi
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gonſi nel lib.21 della Odiſſea,8 nel lib.3.al fine,3 nellibi;

ilche ſenza ſeruirſi,ne di queſta, nè di altra pruoua, del tutto

affermatamente fà ripetito dà Pauſania nel lib.3; al quale,

ancor ſenza altro argomento crederpotremo,come ha pari

mente il ſuo interprete, che vrbs ipſa initio Sparta poſteris de

indè temporibus etiam Lacedemon muncupata eſt; quàm antci

regionis nomen hoc eſſet, poſciache altrettanto fa più moder

no il nome di Cuma di quello di Miſeno: quanto il paſſag.

gio de'Calcideſi i quali la medeſima città fondarono, fu più

Il tiene º della Guerra Troiana,3 perciò delle nauigatiori

i" diVliſſe,s di Enea Nè punto di ciò eſſendo caduto nel pº

ſiero del Lipſio,egli nelle Note in Velleio non ſi arriſchiò di

accettarla ſudetta lettione, & ne rimaſe del tutto irriſoluto

in queſte parole. An Miſeni reponimus?Sed diuerſum idà Cº

mis. Hereo e porrigo herham. Ma forſe altri dir potrebbe,

r; già per che dà Miſenati,vniti poi in vn popolo co'nuoui Calcideſi,

farà con- diuenuti Cumani,nacque alla nuoua città queſto altro no

º "me nello ſteſſo modo nel quale alcuni, che vengono riferiti

f", dal ſudetto Strabone nel librº raccontano eſſerſi rico"
º, 'ti gli Oretani appreſſo gl'Hiſtieeſi, & hauer nella loro città

habitato,8 perciò vnam de duabus fattam vrbibus, vtrogut

nomine promiſcue vſam:ſicut eadem vrbs Sparta,cº Lacedemon

vſurpatur. Mà ſenza altro maggior contraſegno ciò affer

Strabone - mar non ardirei,eſſendo di vantaggio il paragone di Spar
Dotato ta molto più confaceuole al noſtro,ſecondo le note hiſtorie

Cumane:il qual(ſia detto con ſua pace)vegga il medeſimº

Strabone,ſe all'accidente de'ſudetti Oretani, & Hiſtieeſi ſia

ben pari. - . -

-- - Et diſſi io, per paſſar hora all'altra parte di quelche pro

". poſi intorno il tempo della fondatione diCuma ch'ellanº
ai, ſi poſſa alzarſi ſopra gli attenimenti Troiani:benche altrime

reno e una te creder piacque,non meno al Salmaſio, che allo Scaligero,

eſcane eta il quale non accettando per vero il racconto di Marcianº,

"...i non comprendo qual riſpoſta data hauerebbe ai" argomé

"º” ti,che gli muoue contro il ſuo auuerſario.Mà eſſi concord:
mente citano a favore di queſta loro opinione i nomi di

Strabone & di Velleio;alla teſtimonizanza de'quali grauiſi

mi autori aſſai mi piace che di lorº conſentimento debba º

ſtarſi. Le parole di Velleio ſon quelle che ſi recarono a diº
– tIO»
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diſ,
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gº
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giº

li º

gli

g º

º
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tro, & ne dichiararono, che gli Atenieſi fecero acquiſto di

Calcide,3 di Eretria nella età di Halete, che fù il ſeſto da a

Hercole;& che non molto tempo appreſſo i Calcideſi paſſa

rono à fondarin Italia la noſtra Cuma.Màla Troiana Guer

raauuenne quaſi vna età intiera dopo la morte di Hercole,

come è facile a vederſi negli antichi,8 ne'moderni Crono

logi. Adunque al ſuo dire la fondatione Cumana fà più

nuoua di quella guerra per alquanto" ſpatio di I quali dopo

cinque età;le quali in via dicoloroche attribuiſcono 25 an- ºſſerº

nià ciaſcuna età,fan 125 anni, 8 in via di altri, che ad ogni ,li ºi

tre età ne dan cento,fan 166.anni. Et ſe pur vorremo con i tiri,

Pauſania, & con Apollodoro riputar Halete il quinto dà le vſcirono

Hercole;& col Lipſio attribuiranche à Velleio la ſteſſa ſen- dalla lºrºe

tenza:gli Atenieſi acquiſtarono Calcide & Eretria intorno “

l'anno ioo: d vero,ſecondo quell'altra ſupputatione depe

riodi delle età, intorno l'anno 133 della ſudetta guerra,8 al

quanto appreſſo poi ſeguì la fondatione di Cuma: nè le pa

role di queſto autore poſſono torcerſi in altro ſentimento.

Di ciò ben ſi auuide Dionigi Petauio il quale nella Prima pionigi

Parte del ſuo Rationario de'tempi al cap.12 del lib.1.cita il" lo

nome di Velleio,8 quello di Euſebio egualmente à fauore dato.

di queſta opinione:attribuedo nel reſto anch'egli à Strabo

ne l'altra perſuaſone,che dà lui fuſſe ſtato detto,eſſer Cuma la

più antica colonia de'Greci in Sicilia & in Italia(è aſſai ben

certo, come ſi legge appreſſo Dionigi Halicarnaſco al 1.1 per

tacer di ogni altro, che i Greci eran paſſati primadei - -

Troiani nell'wna,& nell'altra regione) del qual argomento ſi

ſon parimente ſeruiti lo Scaligero,8 il Salmaſio,8 tutti co

loro, che diuerſo il ſentir ſuo dà quello di Euſebio han ri

putato. Nè invero dal lor credere io diſſentir potrei, ſe vna .

tal general ſentenza foſſe vſcita dalla penna di quel Geogra

fo,& s'egli ſteſſo altroue che nel ſudetto lib.5;il quale per eſ- - -

ſere ſtato il proprioluogo del ragionamento della fonda

tione di Cuma,fù ſoldà moderni oſſeruato : non haueſſe al

quanto più à minuto ragionato del paſſaggi degli Atenieſi, Nè prima di

& di altri popoli in Calcide, 8 in Eretria; & delle colonie, º".

che i medeſimi calcideſiº Eretrieſi nella Macedonia pri-i7".
ma & poi nell'Italia, 8 nella Sicilia hauean mandate. Vdia-, coin .

molo adunque,il quale nel lib.1o; doue deſcriſſe le città del

XV, - Cc 2 l'Iſo
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l'Iſola Eubea,così appreſſo il ſopradetto Silandro,ſuo inteſi

prete ragiona Poſt Geraſtum Eretria eſi, Euboicarum vrbium,

dempta Chalcide,maxima Tim Chalcis metropolis,accaput inſ

le quodammodò ſuprà ipſum ſita Euripum : amba antè bellum

Troianum condita ab Athenienſibus dicuntur (di queſta fama,

Strabone- non hebbe notitia Velleio,onde egli non parlò di cosi anti

più volte ca fondatione)Poſt bellum Troianum Eclus, & Cotbus Athe

º nis profeti,ille Eretriam, hic Chalcidem incolis frequentaneran

velisio di (queſto è ben più fermo racconto, perlo quale ſi manifeſta
fe, L, no i nomi de'condottieri delle ſeconde colonie, 8 dieſſe,

pſio natato. inteſe Velleio, a torto notato dal Lipſio eſſer diſcorde dà

Strabone)Sed & AEolenſium quidam ab expeditione Penthili in

inſula iſta manſerunt:(ſon queſti quelli Cumani Aſiatici, che

ſecondo lo Scaligero, diuenuti Calcideſi furono gl'intieri

fondatori della Cuma Italica:mà ſecondo il Salmaſio furoa

quelli , che la fondarono la ſeconda volta dopo la Guerra

Troiana) antiquitùs etiam Arabes,qui cum Cadmo traieeerant.

Ha vrbes maiorem in modum autta, colonias etiam inſignesiº

Macedoniam miſerunt; nam Eretria vrbes circà Pallenam, 6

Atho condidit:Chalcis Olyntbo vicinas, quas Philippus deltait.

guin etiam in Italia e in Sicilia multa ſunt Chalcidenſium -

micilia(frà queſte era la noſtra Cuma) Coloniasiſtas dedutisi

fuiſſe Ariſtotiles dicit, quo tempore Hippobota qui dicebanti

(cioè coloro che haueanoricchezze dà potere nudrircaualli)

rempublicam tenuerunt:hi enim Chalcide ſummam rerum opti

- matum imperio gerebant,cenſu letti.Fin quà Strabone. Ho in

i"è qualcoſa pºdiº egi intorno i fondatori della º
v", Cuma ſia diſcorde dà Euſebio,8 come piace al Petauioº

oip, che dà Velleio? Anzi qual coſa rimane a ſaperſi così di eſſi,

tauio rifiu- come della ſua vinica fondatione? Et qual varietà di opinio
tatoo ni, che di ciò parea eſſerſi hauuta dagli antichi,non rimane

Gioſeff per queſto ſuo racconto aſſai bene concordata? Etfinalmei

S"", mente come ancora non riman vero il credere dello Scalº

difeſo. gero,che fù Cuma ſemel condita à Chalcidenſibus Cumanis, º

erant AEoles: & falſo il racconto di Marciano Heracleota, º

Marciano più falſa la ſua difeſa, tentata dalSalmaſio, al quale fu pºi

-

ieracleota, noto il paſſaggio degli Eolici in Eubea né conoſciuto,forſ:
ii dà Marciano,onde egli della vinica ſua fondationene fe duci

aer A torto adunque preſe il Salmaſio à ſoſtenere la medeſimº

- opt
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ſopra quella di qualſiuoglia Italiana, 8 Siciliana città Gre

ºpinione, hauendo all'incontro potutoperſuaderſi, che gli

Eolici alquanto dopo il loro arrino in quell'Iſola paſſarono

inItalia condotti dal lor Duce Hippocle; & che congiunti

co'Calcideſi, ſotto il cui nome può crederſi, che per la loro

maggioranza furono parimente dimoſtrati dà Velleio gli

Eretrieſi,loro paeſani,denominarono dalla loro Eolica Cu

ma queſta Italica,ſecondo i patti fermati con Megaſtene , Strabone ,

ducede medeſimi Calcideſi a riferiti da Strabone nella "
qual guiſa i vari detti dello ſteſſo Geografo,di Tucidide, di"".

Liuio, di Plinio, di Dionigi Halicarnaſeo, & di Velleio in- io, Dionigi

torno si controuerſa fondatione rimangano ſcambieuol- Halic. &

mente aſſai bene concordati:mentre al racconto di Marcia- Velleiº º

nonè dà ſudetti nè dà altri ſcrittori era dato alcun fauore,º

il qual perciò ſi ſcorge, che fù dà lui ſteſſo formato di ſuo Stefano Bi

ceruello: come anche Stefano Bizantio,non auuedutoſi del i" rifiu

paſſaggio de'Cumani Eolici in Eubea; nè che nel ſudetto tato il Sal

modo eſſi poi co'Calcideſi eran peruenuti in Italia, pensò maſio nota

alla terza Euboica Cuma troppo facilmente accettata dal º

Salmaſio della quale dagli altri antichino fa parlato.Màiº

pur veggio, che può Strabone parer diſcorde dà ſe ſteſſo, il

quale al lib.5.habbia alzata l'antichità della noſtra Cuma e

- . -

ca & perciò ſopra gli auuenimenti Troiani: ilche ſarebbe º"

aſſai ben vero,ſe egli, 8 non il ſuo interprete foſſe ſtato auri Silandro

tere di vin tal detto, nel cui teſto Greco non ſi hanno di ciò rifiutato.

altre parole, che queſte. ragar yat ici resecurirn zar rº

xanvina, si tir Irania risar. omnium etenim eſt antiquiſſima

· Sicularum,co Italicarum. eſſendo dal Silandro nella ſua ver

“ſione ſtate aggiunte quelle altre à Grecis deduttarum;le qua

sli nè men ſi leggono nella verſione di GuarinoVeroneſe -

Etfù queſto ſincero detto di Strabone intieramente concor

de àquello di Eforo, dà lui ſteſſo riferito nel lib.6; il quale º

feriſſe eſſere ſtate Naſſo, 8 Megara primas in Sicilia vrbes

Grecanicas,etate poſt bellum Troianum: & che Teocle non ha

uendo potuto perſuadere a ſuoi Atenieſi d'inuiar alcuna º

ºlor colonia in quell'Iſola, egli adſcito magno Euboeam habi

tantium Chalcidenſium numero,ac Ionum, Dorienſiumquè, quo

rum maior pars Megarenſes erant, in Siciliam nauigauit &

Chalcidenſes Naxum, Dorienſes Megarar condiderunt. Siche º

- 2 V. - Naſſo
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Eºriº di Naſſo in Sicilia, 8 Cuma in Italia furono le più antiche cit

i";º tà,non aſſolutamete de'Greci,mà de'Greci Calcideſi, i qua.
al sax CT 1m 1 - - - - º - - - - -

si , li fecero queſti paſſaggi dopo l'eccidio Troiano, 8 prima º

ſia cumana. in Italia, 8. poi in Sicilia, nè altro fà giamai detto da Stra

bone.Et potremo eſſer molto più ſicuri, che fù pur quella a

la ſua ſentenza,ſe vorremo autuederci, ch'ella è ancorcon

corde à quelche del tempo della fondatione Cumana fino

tato dà Velleio,& più diſtintamente dà Euſebio; frà quali

ſol quella leggiera varietà, che neceſſariamente eſſer ſuole,

frà coloro, che non vſano nel ſupputare vno ſteſſo modo,

ſupputando Strabone,3 Velleio per via di età: & Euſebio

per via di anni.Laonde per queſta loro concordia non meno

rimaner potrà difeſo quel Geografo dalle ſudette ſue acci

ſe, che potranno ceſſare i contraſti dell'anno della medeſi

nell' anno º fondatione Fà ella dà Euſebio collocata nell'anno 966,

, i di Abrahamo, dal quale anche era ſtata ripoſta la Troianº

ſteſſa guerra cattiuirà nel ſuo anno 835;ſiche à queſto dire fù Cuma edi:

ficata nell'anno 131 dopo quella Guerra d'intornoilquº

tempo ſi aggira ſimilméte quelche ne laſciò ſcritto Velleioi

benche non ſi habbia veruna certezza, s'egli riputò Haletº

il quinto,ò pure il ſeſto dà Hercole: nè ſe le medeſime ci:

ue,ò ſei età ſi debbano invno,ò in altro de'modi, notaiº

- ietro,ſupputare.Strabone ancora per quanto può trarſi da

Strabone, ragionamento,che fe nel lib. 13 della fondatione della Eoi

"iº & caCuma,il quale eſpreſſamente volle che quei Cumani ver
li"º nero in compagnia de Calcideſi a fondaria noſtra nè menºtiſtrettamé- 8 cii a ton Ciar la noſtra,nd In

"i da Euſebio ſi allontana hauendo detto che raccontauaſi,cº
dati. ſer peruenuto Pentilo,figliuolo di Oreſte,nella Tracia dopo

6o anni della Troiana Guerra, 8 il ſuo figliuolo Archelao

eſſer paſſato nell'Aſia a fondarui il primo la colonia Eolicº

& Cleua figliuolo di Dori & Maiao,della medeſima ſtirpe º

eodem quo Penthilus tempore exercitum conduxiſe: ſed Penthili

copias occupauiſſe in Aſiam tranſire alteras in Locride, e apº

Phricium montem, multum temporistraxiſe; poſtmodò traieciſº

in Aſiam & Cumam condidiſſè, a Locridis monte Phriconideº

diffam.Adunque quella Cuma Eolica, detta per ſuo ſpecial

ſopranome, Friconide,òver come da altri ſi appella, Fricoli

de, o pure Friconitide, può crederſi fondata nel fine di quei

primo ſecolo della ſudetta Guerra, 8 dopo alcuno anno 3,

clicrſi
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eſſerſi condotti i ſuoi Cumani in Eubea;& finalmente intor

º no il tempo,dimoſtratoci dà Euſebio,eſſer paſſati co Calci

deſià fondar queſta altra Cuma.Et di quà può rauuederſi il la qualfº
º ſudettoScaligero dello ſcambio,ch'egli preſe, hauendo cre-i" dal -

º duto che la noſtra Cuma,8 non già l'Eolica, patria del pa-fi.

º dre di Heſiodo fù quella, la qual hebbe il cognome di Fri-i,.

si conitide,d in alcuno altro de'modi, ch'hò notati ; & queſto lica.

i péſiero fà nella ſua méte così fermo,che ancorſi perſuaſe ha

5 uer Herodoto parlato della noſtra Cuma nel fine della vita Giºſeffº

º di Hornero,doue del tépo della fondatione della medeſimai".

Cuma Friconitide così ſcriſſe appreſſo il ſuo interprete Abiodi

è º expeditione Grecorum,quamAgamemnon,acMenelaus in Ilium

i babuerunt, annis centum poſt, atquè triginta Lesbus oppida:im

:: habitari capit,càm antea nullam prorsùs haberet ciuitatem Poſt

ſi: Lesbum habitatam annis viginti,Cuma AEolica,º Phricotis ap

a peltata habitata fuit. Porrò a Cuma annis duodeuiginti in Smyr

iº nam Cumani colonias dedurerunt.Et percioche gli anni venti,

da aggiunti à gli anni 13o del paſſaggio de'Greci à Troia, nel

o cui aſſedio ſi conſumarono diece anni, finiſcono nell'anno

i 14o. della ſua cattiuità; egli diſſe, il computo di Euſebio, il Fuſebio

º qual ripoſe la fondatione della Cuma Italica nell'anno 131. gefar difeº

di quella Guerra precederquello di Herodotodinoue anni: º

, a frà quali autori, che di varie Cume han parlato, non può di

oa quà conchiuderſi, che ſia diſcordia veruna Benhauerebbe Herodoto,

a egli potuto ammonirci, che del tempo della Cuma Eolica Strabone,

ma non ſono frà loro concordi, nè Herodoto, nè Strabone, nè & Velleio

a velleio;poſeiache il primo vuole, che ella fà edificata nel diſcordi

e l'anno 14o della Troiana Guerra dalle ſteſſe genti, ch ha

ueano frequentata di città l'iſola di Lesbo: il ſecondo ſcri

ue,che in Lesbo paſſarono coloro,che haueano ſeguito Gra

nico,figliuolo del ſudetto Archelao, nipote di Pentilo, &es,

º pronipote di Oreſte;ſiche à farſi il conto per via di età, egli

gº ſarebbe di accordo nel tempo con Herodoto ma nel reſto,

i " ſi è veduto non attribuì a coſtoro l'Eolica Cuma, ha

ºdone fatti autori i loro parenti, che furono condotti dà

º i Cena,& dà Malao: & il terzo attribuendo ancor egli alla -

ſtirpe di Oreſte la dimora in Lesbo, benche le ſue proprie

i parole ſian queſte. Sedem cepere circà Lesbum inſulam nondi- ,

tº meno ſoggiunſe che vi peruennero,non già i ſuoi pronipo

- ti,
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la colonia Ionica, che edificò Efeſo,º l'altre città nell'Aſia,

appellate de Ioni,8 d'Ionia,et mox Eolii eadè profeti Gratiº

-º sos,claraſquè vrbes condiderunt, Smyrnam,Cymen (queſtaº

Cuma Friconitide) Lariſſam Myrinam, Mitilenemºuè, 3 ºliº

vrbes,qua ſunt in Lesbo inſula.Siche à queſto conto, quandº

- nè pure de'Cumani Eolici era ancor nato il nome, hautº

già i ſoli Calcideſi fondata la Cuma Italica, che ſolidali

erano ſtati métouati alla ſua fodatione.Et queſte invero mi

paiono incóciliabili diſcordie,nelle quali ſiano cadutique

iti autori,benche ſeguaci di altri autori più antichi, per lº

uerriſtretti in picciolicòpendii che raccolſero hor dà queſtº

hor dà quell'altro, i loro più copioſi, 8 per la molta antichi

tà de'medeſimiauuenimenti bene ſpeſſo incerti,nèben con

- cordi racconti,dalche(per tacer la colpa, forſe, delle lorpro

prie negligenze nel diſtinguer le generationi,3 nel ſupputi

re i tempi)è ancor ſeguito, che più di vna volta nel loro li

bri,& in quelli di alcuni altri,ſi deſidera maggior diſtintio

º ne,maggior certezza, 8 maggior coſtanza, dal qual vltimº

velleio am-biaſimo io non ſaprei difendere il noſtro Velleio, che coi
biguamente duſſe egualmente in Lesbo i figliuoli di Oreſte, 8 dopo al

notato cuno interuallo di tempo gli Eolidi, fondatori della Eolica

Cuma:ſe pure eſſendo ſtato vero l'Vndire & l'altro, non ſian

- di quà,8 dà altri ſcambi ſeguite le ſudette varietà,8 confº:

ſioni.Et di queſto baſti:benche non ſi è perciò dato fine al
s - preſente ragionamento, nel quale ancor mi reſta di andarrº

cercando,ſe i Calcideſi,che fondarono la noſtra Cuma, ver

nero a dirittura di Eubea; è pure ſe peruenuti prima in Epº

ro, paſſarono poi in Italia ; delche mi porge occaſione

il ſudetto Gioſeffo Scaligero, il quale molto francamentº

- fù di queſta opinione; & mentre dimoſtrerò, che il ſuocrº
l dere fù aſſai lontano dal vero,ſcoprirò,che appreſſo a Calciº

deſi giunſero nella Cumana regione nuoui habitatoriicº

nè dà lui, né dà altri" , che han fattº

a grandiſſimi contraſti ſopra alcuni verſi di Propertio,è ſtatº

aunertito,S:" hittoria con la ſcorrettione del ſuo teſº

- n'era riniaſa del tutto oſcura , -

l

º
º

- -

- Sci -

l - - - - ,

timà i ſuoi figliuoli:&quelche al fatto noſtro più appartiº

ne,che dopo la fondatione della noſtra Cuma vſcì di Atene,

longiſſimiſtuè atti erroribus,non minus illuſtres obtinuerunt",
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Scriuendo quel Poeta alla ſua amica Cintia, ch'era a di- Leggeſi ca.

porti di Baia, l'Elegia 11 del lib.1;cominciò a dirle,come , º ºppºlla

hanno i ſuoi volgati Codici, in queſto modo. - i"
- - - - - a i 1 eiProto

3) Et quid te mediis ceſſantem,Cynthia, Baijs,

29 uà iacet Herculeis ſemita littoribus;

33 Et modò Theſproti mirantem ſubdita regno ,

9) Proxima Miſenis equora nobilibus

, Noſtri cura ſubit,memores abducere noites?

Per la interpretatione de quali verſi nella voce Theſprotieſ- per egioni

ſendoſi affaticati in più modi il Parraſio,il Beroaldo, il Vol- fin bora non

ſco,& altri valoroſi ingegni;nè de'loro detti rimanedo ſodis- bene inteſa,

fatto il Mureto,còfeſsò co lodeuol modeſtia, no ſaper nè mé

egli recarne altra ſpoſitione migliore. Il primo, che vi ha

ueſſe moſſo dubbio fu Attio Sincero,famoſo nome maſche

rato di Giacomo Sannazzaro, il quale appreſſo Aleſſandro

di Aleſſandro nel cap.1.del lib. 2. de'Giorni Geniali dopo

hauerne penſate varie coſe,3 di niuna eſſendo contento, ri

fiutò ancor quella,che dà Propertio poſſano i Calcideſi eſ

ſerſi detti Teſproti dalla Teſprotia, è dal campo Teſproto nel

l'Epiro,vicino a Caoni,8 à gli Acarnani;nequè enim(ſono pa

role dell'Aleſſandro in ſua perſona) Theſprotios in Cumanum

agrum veniſſè,aut in Italiam colonias deduriſſè,velarmis nouas

ſedes conquiſiſſè,vnquàm,quod meminerim,legi. mà finalmente

non ricusò,eſſerſi potuto quel vocabolo introdur da copiſti,

in cambio di queſto altro. Prochyte:nome di vna Iſola, che a -
- - - - - - - - ecata da 3

incontro Cuma. Furono queſti contraſti ſtimati dal mento- , “

uato Scaligero ſouerchi in coſa aſſai leggiera; a quali pen- calcideſi,

sò hauer dato fine,affermando con gran ſicurezza quelche º ſuoi fondato

il Sannazzaro hauea negato hauer letto giamai; & di più ºº iº

dicendo, che il quarto de'verſi ſudetti douea leggerſi in que- fi i
ſto modo. - - - - a - - poi tn italia

, Et modò Miſenis equora littoribus fºſer paſſati

il cui ragionamento nelle Annotationi ſopra il medeſimo

Poeta è il ſeguente. Intelligit duo maria:alterum Puteolis:alte

rum Miſenis ſubiectum. In medio mari eranº Baie,nempè propè

Lucrinum. Quim igitur Cynthia eſſet Raiis, ſiniſtra Puteolos,

que eſt Teſprotia, detera Miſenos habebat. In ora Cumarum,

que Graecis coloniis Abantum preterta erat,ſunt Puteoli; quan

oram propterea vocat Regnum Theſproti.quia Theſprotis no

ATP . D d ºrat 2
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º men fecit Theſprotie Epiri, a qua Ambraciote Abantes profetti

occuparunt eam oram,obifuerunt Cuma, vt & mediocritèr do

tti ſiunt. Quid ergò eſt, quòd hic tàm faceſſit negotium dottiſi

mis viris?Amabò deſinite preclari in dottrina viri ampliis in re,

vel pueris nota,baſitarescº tandè riaari modus eſto.Ne con mi

nor franchezza altra volta ci propoſe queſto paſſaggio de

Teſproti a noſtri lidi nelle ſue Note al Culice di Virgilio,

ſponendo i medeſimi verſi con queſte parole. Propertius

aquora vocat ſubdita Theſproti Regno, qua ab Abantibus, qui

priàs Theſprotiam incoluiſſent occupata fuerant: Neapolim enim,

o Cumas,aliaſguè pratereà in ea regione vrbes condidiſſe, ne

mo eſt, qui neſcit. Quin & Columella in Hortulo,vbi ait.

99 Ceſpoſo littore Cume.

ego corrigo.Theſproto Theſprotum littus vocat,quod ab Abanti

bus,qui ex Eubaa inſula in Magnam Greciam veniſſent, occu

patum fuit Itaquè & locum Columella emendamus, & Proper

tio lucem afferimus,qui immeritò magnis viris negotium faceſſe

º bat:ſatis enim nota res eſt, i qua tanta ingenia exercere non de

bebat.Fin quà lo Scaligero, il qual non credo, che ad arte, 8.

accioche ogni altro huomo fatto ſicuro di così coſtante ſua

teſtimonianza ceſſaſſe di andarne ricercando più ſottilmen

te,& ſua foſſe la palma dello ſciolto nodo: ma ben più toſto

penſo,che per ſuo nuouo difetto di memoria affermò, eſſer

coſa cotanto nota,che gli Abanti (piacquegli chiamargli

Euboici,quai furono i Calcideſi,con queſto nome ad imita

tione di Homero, di cui ſcriſſe Strabone nel lib.Io.che cum

Eubaam nominet,eius incolas nuſquàm vocat Euboenſes: ſed

ſemper Abantes)prima inTeſprotia,8 in Epiro;& di là poi in

Ilche nºn ſ Italia foſſer peruenuti;ilche eſſer del tutto falſo,ſe nol vorre

l -

: :i" mo credere al Sannazzaro,quaſi ad huomo di minor lettio

atti0ree ne della ſua;negarnol potremo al pur hora métouato Geo

grafo;il quale ben racconta nel ſudetto libro, come altra ,

Giacomo volta ſi è riferito non molto à dietro,che le Euboiche città,

Sannazzaro Calcide,8 Eretria dopo il caſo di Troia,maiorem in modum
difeſo. i. auita , colonias etiam inſignes in Macedoniam miſerunt; nam

º". èi Eretria vrbes circà Pallenam,cº Aibo condidit: Chalcisolyntho

ti, vicinas:Màne egli,nè alcun altro autormai,diſſe, che i me

- deſimi Abanti,overo Euboici,ò pure Calcideſi,diuenutiTe

ſproti,fondarono la noſtra Cuma hauendo all'incontro non
- - - - - - - - -- - - - a Ill

- -
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:

ambiguamente dichiarato, che le Italiche, 8 le Siciliane co- Anzi i ba,

lonie de'Calcideſi, 8 degli Eretrieſi vſcirono a dirittura dà ch'eſſi a di

Calcide,3 dà Eretria;percioche diſtinſe,come in due diuer-ºſer
ſe ſerie, queſte colonie dalle antecedenti;laonde alle parole,i. s

recate pur hora, ſenza fraporui nuouo dire, ſoggiunſe queſte

altre.Quin & in Italia, e in Sicilia multa ſunt Chalcidenſium

domicilia.Et accioche appariſſe, che tutte egualmente erano

vſcite di Calcide,diſſe di più di teſtimonianza di Ariſtotile,

colonias iſtas deduttas fuiſſè, quotempore Hippobota qui dice

bantur, rempublicam tenuerunt: hi enim Chalcide ſummam re

rum optimatum imperio gerebant, cenſu letti.Nè in vero Pauſa

nia,il quale nel lib.5 racconta, che gli Abanti di Eubea ri

tornando dall'incendio Troiano,8 eſſendo ſtati portati dal

la tempeſta del mare in Epiro,doue fondarono la città,chia

mataTronio,ne furono poi ſcacciati dà vicini Apolloniati:

fece verun motto,che di là finalmente peruennero in Italia;

ſiche lo Scaligero,come ſoglion fare i preſtigiatori, ci fe ve

dere ſciolto, non già ſciolſe, queſto, che in vero (nè a lui

io il niego) era aſſai facil nodo eſſendoſi intato per ſe ſteſ

ſo inuiluppato in vin altro maggiore;cio è che Propertio per

Regno di Teſproto intendeſſe di Pozzuoli ſenza coprenderui Gioſeffo

Miſeno;béche al ſuo ſteſſo dire i ſuoi Calcideſi Abati Teſpro-Scaligero

ti haueſſero habitata la medeſima intiera & ancora maggior "i

regione: di più vſcitogli di mente, che non fù Pozzuoli"

fondata da Calcideſi Abanti: mà dà Samij, detti per altro

modo Ionii,delche ragionerò al ſuo luogo per la qual coſa ,

è forza,che quel Poeta dimoſtrata non habbia ſpecialmen- Eſſendoui

te queſta: ma altra città, alla quale anche più conueniſſe sì ben poi per

ſpecial nome Etben conuienſidarvna volta fine a silunghi",
contraſti,8 reſtituendo a Propertio,8 à Columella la lor ve-i"
ra lettione, apprendere ancor dà eſſi quelche più copioſa- -

amente 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 altra guiſa Teſpiadi,fuggitiuidi & Colu

Sardigna,doue di Grecia eran paſſati più anticaméte;iqua-mellº ºmºn

li erano diſcendenti delle figliuole di Teſpi,già done di Her-i"
cole;& le parole di Diodoro appreſſo il ſuo interprete,do-i,

po hauer egli ragionato di Cirno,ò diremo di Corſica, ſon concordi

queſte. Huic proxima Sardinia inſula: Sicilia par magnitudine, è
XV. D d 2 bar
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barbaris(Iolaos vocant)tenetur Hos à Iolao,ac Theſpiadis, quº

rum multi in eam inſulam tranſcenderunt,genus ducereputant,

Nam quo tempore Hercules decantatos ſubitlabores, libero, è

ſe ex Theſpii filiabus ſuſceptos cii Graecorii,barbarorumq; copia,

ſecundii certum Oraculi,in Sardinia ad condendi coloniam miſti

Quod ſentiens Iolaus, Herculis nepos, in inſulam venit, inqui

ea conditishahd contemnendis vrbibus , regione omni potitº

populos abſe dixit Iolaos. Et appreſſo. Iolausiis, quaadiº

tum colonie pertinebant compoſitis,in Graciam redit Theſpiadi

cùm per multas generationes inſula prafuiſſent, tandem in Itº

liam nauigantes,loca circà Cumam tenuere(edificata già Cumº

nella ſeſta età dopo Hercole)reliqua multitudo, depoſita bar

barie praficientes er accolis optimos duces, bucuſquè libertatem

feruant.Così Diodoro. Et de medeſimi figliuoli di Hercolº

peruenuti in Sardigna parlarono anche altri antichi, quali:

tfique nulla diſſero del lor venire in Cuma;frà quali è Strº

bone,che nel lib.5.hà queſte parole appreſſo il ſuo interprº

te. Fertur Iolaus ed adduriſſe quoſaam filiorum Herculis, il

ter barbaros(erant autem Tyrrheni)eius inſule cultores baiº

ſe Et Silio Italico ancora nel lib.I 2 ragionando pur di quei

la Iſola,º di coloro che vi eranpaſſati ad habitarla, di ci

inteſe in quei verſi. I

- 5x Necparuum decus aduetto cum claſſe paterna

La cui biſo-, Agnine Theſpiadum terris, Iolae,dediſti.
ri: par che º La cui hiſtoria non sò ſe per quelche appartiene allorpa:

fà cangiata ſaggio in queſte parti, fù cangiata dà Saluſtio in quella di

in quella Dedalo del quale egli appreſſo Seruio ſopra il lib dellº

dell'eſſersi Georgica di Virgilio diſſe, che in compagnia di Ariſtº

i"º fuggi di Tebe in Sardigna, 8 finalmente, come ha lo ſitº

- autore ſopra il lib.6. dell'Eneide,venne in Cuma. Le parole

Saluſtio no di Seruio ſon queſte. Hic Ariſteus,vt etiam Salluſtius docetº

ta: 0, laniatum à canibus Aéteonemfilium,Thebas reliquit, 6 Cº

inſulam tenuit primò,adhuchominibus vacuam: poſt,ea religiº
ci, m Daedalo ad Sardiniam tranſitum fecit.Et di nuouo nell'al

tro luogo citato. Padalus primò Sardiniam,vt dicit Salluſtiº

poſi delatus eſt Cumas. Certamente il ſudetto Silio nemº

Silio nota-par che diſtingueſſe l'andar di Iolao co Teſpiadi in quel
tO, . l'Iſola dà quello del mentouato Ariſteo; percioche a verſi

già recati ſenza dimora ſoggiunſe queſti altri.

- - Fa
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s Fama eſt cum laceris Attacon flebile membris

i yo Supplicium lueret,ſpettata in fonte Diana,

» Attonitum nouitate mali fugiſſè parentem

º yo Perfreta Ariſteum,6 Sardoos iſſe receſſus,

55 Cyrenem monſtraſſe ferunt noua littora matrem.

: La quale opinione conuien, che foſſe ſtata ancor ſeguita dà Selino no

e Solino, il quale nel cap. 1. ſcriſſe di Iolao, che Sardiniam in-tºtº, cicor

a greſſus,palantes incolarum animosadconcordiam eblanditus, ol-i"i

i bià,et alia Greca opida extruxit & poi nel c.4 di ciò fe autoreli"

Ariſteo,che diſſe,haueriui regnato dopo Sardo, figliuolo di feſa.

Hercole,8 di Norace,figliuolo di Mercurio, ſcrittédo in que

ſto modo.Mox Ariſt.eum regnando bis proximum in vrbe Ca

rali,quam condiderat ipſe, coniunito populo vtriuſque ſanguinis

(cio è de'popoli de'predetti due Rè ſuoi predeceſſori)ſeiuges

vſquè ad ſe gentes ad vnum morem coniugaſſe, imperium ex in

ſolentia nihil a ſpermatas. Siche io non concedo al Salmaſio,

che per vin tal ſuo vario dire Solino ſia ſtato diſcorde dà ſe

ſteſſo:anzi ſtimo,douerſi accettare per ſua ſincera lettione» -

quella nel medeſimo cap.4;che dà lui,8 prima dà Hermo- Il Salmaſio,

lao Barbaro fù riprouata. Sed & hic Ariſtaus Iolaum creat, º iermo

qui.&c.in cambio della quale dà alcun Codice manoſcritto ""i
ripone queſta altra.Sedvt bec,3 Iolaum, qui &c. Percioche suº

Hauendo Solino attribuita egualmente ad Ariſteo, & à Io

lao l'iſtitutione in Sardigna della vita più ciuile,ben dimo

ſtra, hauergli creduti ambidue anche congiunti così ſtretta

mente di tempo, è di parentado:non perciò accettando io

Per vera vna tal genealogia: che ho ſol voluto dimoſtrare,

come Iolao, il quale, ſecondo Diodoro portò ſeco in Sardi

gna i Teſpij,vi peruenne,al dire di Silio, con Ariſteo, che fù

itimato da Solino eſſer ſuo padre,8 hauerui con lui regna

to vnitamente;& dà Saluſtio fù creduto,eſſerui ſtato accom

Pagnato dà Dedalo,il quale foſſe poi paſſato in Cuma; per

º qualcoſa poſſa giudicarſi che il paſſaggio deſudetti ie
e ſpij alla Cumana regione fù,come ſi dicetia, câgiato nel ſuo;

ſopra il quale ſcambio appoggiòVirgilio ciò che di lui & di virgilio il

Sºnº già edificata prima dell'arriuo fattoui dà Enea,ſcriſ- luirato.

º nella dell'Eneide Etpéſo,che fù queſtovnoſcibio ha- -

uendo altri -

- graui autori negato,eſſer mai Ariſteo peruenti

ºººººll'Iſola, come fepindaro, che dà Seruio vien citato;

- A V. - &
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& hauendo parimente Pauſania ciò negato di Dedalo nel

lib. 1o, di cui ſcriſſe nel lib.7.che fuggitoſi di Atene,ſua pa

tria,per hauervcciſo il figliuolo di ſua ſorella, ſi ricoverò in

Creta appreſſo il Rè Minoe;dal qualeº" poi in carcere

per alcuna ſua frode,donde di nuouo fuggì con vn ſuo ſi

gliuolo,ſaluoſſi appreſſo il Rè Cocalo in Sicilia, neguè verò

(ſono parole del ſuo interprete) quicquam fuit Dedali fama,

Ma la Cu vel in Sicilia,vel in Italia illis temporibus clarius: nè altra co

º",º ſa ſoggiunſe più del fatto ſuo. Propertio adunque, per farrafù da'Te- ci º v - - - - - - - -

i", hora ritorno a quelche laſciai chiamò in quei ſuoi verſiº

inata. Re-gno Teſpoto non già di Teſproto la riuiera, onde era formato

gno Teſpo- il ſeno Baiano, doue era à diporto la ſua Cintia (al Capac
to. cio non sò in qual modo nel lib.2 della Hiſtoria Napoleti.

Il C na potè cadernel penſiero, che Propertio quiui parlò diva
apac- - 2 m a: - i. - -

ci, io tempio di Diana in Baia)nel qual ſeno era il Porto Miſeno,
à cui ſouraſtaua il Promontorio dello ſteſſo nome. Ma nº

Di cui fà dell'wno,nè dell'altro penſo io, che intender volle quel Pº

metropoli eſºta,chiamando quel mare proſſimo alle nobili Miſene: mà ben
ſa". della nobiliſſima,º antichiſſima Cuma detta parime"

"" col medeſimo vocabolo nel numero del più,8 nel generº
Il t» feminile dà S.Geronimo,come ſi è dimoſtrato a dietro:ok

treche è queſta aſſai più degna ſentenza del ſuo accortº

giuditio, & del ſuo non volgar ſapere; che non è quell'altrº

Propertio di hauer egli inteſo del più noto Porto, & Promontorio Mº

risºtrºsº ſeno; eſſendo conueneuol coſa,che al nome di Regno Teſpr

"i to: di antichiſſima , né comun notitia, haueſſe accoppiº

i", to queſto di Miſene,vſandolo nel ſignificato di pari antichi
tà,& di oſſeruatione non men peregrina.Alche può aggiud

gerſi,che ancor Dione, deſcrivendo il ſito dello ſteſſo ſenº

principalmente il dimoſtrò dalla ſua vicinanza a Cumanº

le parole del lib,48,recate non è ancor molto; & Dionigi

Halicarnaſeo,che ſi porterà hor hora, attribuì ſimilmente º

Gioſeffo Cuma i ſuoi Porti.Bé veggio, che il ſudetto Scaligero nel cº

" , tato luogo ſopra il Culice di Virgilio cd molto diuerſi ſpo.

i" º ſitione dà quella pur ſua,onde volle,che Propertio inteſe del

i, º propriſſimo Miſeno;pensò,che per queſto nome nel numº

ro della moltitudine haueſſe dimoſtrate tutte quelle citti,

que in traitu Neapolitano erant:Cumas, Baias, Puteologvt/º

ro per i trentina nobiles: vrbes trattus Tarentini, in quibº

f,

f,

Cy0
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Crº'e ipsi, Tarenti.Mà à me pare (cioche nel reſto deb

battderſi del detto di Varrone) che quel Poeta al nome di

Rºgo Teſpoto, il quale pur mi ſi deuerà concedere,che di

molti la contrada Cumana, non poſſa hauer ſoggiunto il

nome di nobili Miſeni con vanità troppo manifeſta nel me

deſimo ſignificato:anzi che nel ſignificato di eſſa Cuma, la

quale fà ſua metropoli, 8 capo: eſſendo douuto egli vſarſi

da Latini in queſto ſentimento nel numero plurale ancor

come l'altro,º a ſua imitatione;delche fin qui baſti

Hor dopo che nel tempo già dimoſtrato fu dà ſudetti po- Dopo bauer

poli edificata Cuma, ella per vſar le parole dell'interpret Cuma godu
C º to di vna aſ

di Strabone nel lib.5;ab initio quidem fortunatafuit;la quale ſai lunga º

di Dionigi Halicarnaſeo nel lib. 7. diceſi eſſer lungamente proſperita.

perſeuerata nel ſuo proſperoſo ſtato; percioche raccontan

doche dagli Etruſci,dagli Vmbri,dà Dauni, & dà altre »

gentinatiue d'Italia, raccolte in vn copioſiſſimo eſſercito

nella Olimpiade 64,il cui primo anno fà di Roma il 229. fù

convano sforzo cercato di diſtruggerla, quim nullam aliam Et di baser

iuſtam odii cauſam(cosi ha il ſuo Latino interprete) quàm ip-ºſº gli

ſam vrbis felicitatem afferre poſſent:ſoggiunge queſte parole.

Cume enim illis temporibus iota Italia celebres erant ob diui

tias,6 potentiam,cº alia bona:quòd totius Campani agri ferti

limam partem poſſiderent, o opportuniſſimos circà Miſenum

portus haberent. Benche queſto autore riſtringendo il ſuo do

minio ad vna ſola parte,òvero ad vn ſol campo della Cam

pania, parrebbe douerſi credere,che la ſua felicità era à quel

tempo dal maggior colmo diuenuta minore; eſſendo dà

Strabone ſtata attribuita a Cumani la ſignoria della mede

ſima più larga Campania già dominata dagli Oſci,delche:

in altro Diſcorſo deterò più minutamente ragionare Mà

lº ſteſſo Dionigi afferma, che i ſudetti Etruſci, i quali in

nidiarono la loro felicità a Cumani, furono quei medeſimi,

che dà luoghi appreſſo il mare Ionio(intende l'Hadriatico,

ºPpellato nell'wno,& nell'altro modo)erano ftati diſcacciati

º Galli, ilche in via di Strabone è a dire, che furono gli
Etruſci,fondatori di Capua,come ſi dichiarerà altroue. Si

che fin dà quel tempo (non mi curo in queſto luogo andar

ricercando, ſe ancor prima) hebbero i Capuani emulation

Etruſci.

Cio è a dire

i Capuani.

Fù dà lor

ºnde co vicini Cumani, contro de' quali finalmente pre- ſoggiogata.

XV. ual
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ualſero, 8 la loro città, che al dire dello ſteſſo Strabone,

ab initio quidem fortunata fuit:poſtea temporis Campani in ſi |

redigentes poteſtatem, chm alias multas contumelioſasiniuria, lº

ciuibus intulerunt, thm etiam cum eorum vroribus ipſi habita i

uerunt.Di queſta loro calamità inteſe,benche alquato oſcu [ .

Vellei il ramente il noſtro Velleio, il quale hauendo raccontato nel

iº lib.1 che alcuni de'Calcideſi,fondatori di Cuma,dopomo |

to ſpatio di tempo edificarono ancor Napoli; & che del sig.

l'vna,& dell'altra città fi ſempre egualmente ſingolare la l ..

fede verſo de'Romani,ſoggiunſe, che aliis diligentior ritº i

patrij manſit ci ſtodia(ſon queſti i Napoletani,che oltre quel ...

la antica fede,conſeruarono ancora i loro antichi vſi Greci si

mà in qual modo al principio haueſſer piegato l'animoº Si

troue,ſi ſpiegherà in altro luogo) Cumanos Oſca mutauitº ,

cinia;per la qualvicinanza degli Oſci deeſi interpretarequº

ſto meſcolamento de'Capuani nella loro città, in cui nullº

più rimaſe degli vſi di prima; & la celebrata lor fedeltà º

detta accadde nel tempo della ſeconda guerra Cartagitº

Hau? do an- la qual ſeguì molto dapoi,hauendo anch'eſſi hauute delle
",", inimicitieco Romani innanzi,che dà Capuani foſſero ſtati

gli o ſoggiogati, per hauer accolto nella loro città il loreſº

e Romani. Rè rarittimio Superbo, 8 le ſue genti: ad iſtigatione dellº

quali nell'anno del Conſolato di Tito Geganio Macerino&

di Publio Minucio,ch'era di Roma l'anno 261, non permi

ſero a Legati Romani che ſi prouedeſſero di frumentoº

loro contrade: lo tolſero anche il danaro,ch haueanſº

recato,come Dionigi Halicarnºſeo nel lib.7.& Liuio nello,

2.raccontano.Nè di altri, che de'combattimenti fra loro",

- - guiti appreſſo Cuma penſo io,chepariarono gli autori º

inº quali raccolſe Mariano Scoto,che nell'anno del Conſolatº
i cota il lil. ;. - - - - - - - - - a 1 -

itrato. di Aulo Virginio,8 di Tito Veturio,ò Vetuſio, cio è di Rº

ma il 259 Volſci visti.Cumis bellaturne men da altri eſſendº

itati in quell anno vinti i Volſci,che da'medeſimi Romani

Mà dà Strabone non fà notato il certo anno della ruina dº

vita ſua e Cumani, il quale non potè precedere al tempo, in cui il ſu

cattia i detto Dionigi ſcritte, che dà lor godeuaſi quella felicità, cº

"" tanto dagli Etruſci,ò ſe piace da Capuani, 8 dà altri popº:

" li inui lita anzi non può negarſi, eſſerciò aumenuto ai "
i va a che dopo de ſeguenti cinquanta anni, 8 dell'anno 28eº º

- Ro- º

-
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º Roma,eſſendo ſtata notata dall'Autore delle Olimpiadi vna

nuoualoro vittoria, che ottennero de'medeſimi Etruſci nel

in terzoanno della Olimpiade 76.Et ſe il dire pur di Dionigi Et può pare.

ne volgati Codici della raccolta delle Legationi, già da lui ºaenuta

deſcritte neibri delle ſue hiſtorie attéderemo i Capuaninò "º

si fecero acquiſto di Cuma fin d'intorno l'anno 36o. di Roma.”

iCna Percioche nella Legatione de Sãniti a Napoletani, p la quale

Ni: trattarono di quei medeſimi affari,de quali parlò Liuio nel

i lib. 8, che appartengono all'anno del Conſolato di Lucio

di Cornelio Lentulo,& di Quinto Publilio Filone la ſeconda , -

si volta,cioè all'anno426.di Romaintroduce,che i Sanniti ha

mai uciſero fatte a Napoletani, come ha la verſione di Herrico

i figliº Stefano, queſte promeſſe ancor frà le altre. Cumas recupera

il tºro quas duabus etatibus antè Campani,Cumanis eiettis,occu- 9

sia fierant; ac ſuas in ſedes reſtituturos quotcumquè ex Cumanis

li ſupereſſent,quos Neapolitani patria expulſos,receperant,om

e immuè ſuorum bonorum participes fecerant.deniquè ci agrum,

grita ºrm Campani, quìm opidum caperent, occupauerant, illis addi

i turos Cosi" al ſuo dire Cuma fù preſa da Ca

i Pºni intorno il ſudettoanno 36o di Roma,ſe ciò era ſeguito - -

due età prima del dimoſtrato anno 426: dâdo à ciaſcuna età

i "gSior ſumma di anni, che ſoglia darſi cio è anni 33 Mà ve

l º gli aueſſe detto che non due mà trè età erano ſcorie ,

gº

n paſsº di

- - - - - - lto tempo

º- tempo all'altro:intenderebbeſi eſſer ſeguita la catti- l'anno 3: 6.

ità di Cuma nell'anno 326. di Roma; è di là intorno, nel

i"aranola ripoſe Diodoro Siciliano,nè di molti anni Liuio Piººgi

smea- Ilontana Siche noi potremo ben credere che non altra"

dique Ata fu la ſentenza di Dionigi,facilméte vitiata da ſuoi cºria, a

copiù a -nella quale concorrono altri due si graui autori. Le º Diodoro,S:
parole di Diodoro nel lib. 12: ragionando egli de'fatti, oc- con Liuio.

corſica el Conſolato(Tribunato douea dire) di Lucio Quin

tio,& diAulo Cornelio Coſſo,che furono Tribuni inſieme »

con Caio Furio, 8 con Marco Poſtumio nel ſudetto anno

326 di Roma ſono appreſſo il ſuo interprete le ſeguenti. Per

ºen tempus in Italia Campani magno exercitu contrà Cumas

ºtte,Cumanospugna conſerta, fundunt, hoſtiumquè maiorem

ºrremº in ea acie necant.Mox ad obſidendas Cumasſe comparà

, º erebri expugnationibus adorti, tandem per eim potiuntur

ºe- qua diretta incoliſtuè,quos ibi deprehenderanti in predam,
- A V. - E X7
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& in ſeruitutem adduttis,eodèm tranſcripſere colonos ex gº

ſua,qui ſatis videbantur ad replendum locum Fin quà Diodorº,

Le parole di Liuto, il quale con riſtrettiſſimo dire ſcrittº

lib. 4;che ciò ſeguì nell'anno del Tribunato di Lucio Quintº

Cincinnato la terza volta,di Seſto Furio Medullinolaſecolº

da volta di Marco Manlio, 8 di Aulo Sempronio Atratinº

che fu di Roma il 333,ſon queſte. Eodem anno a Campari

Cume,quam Graci tunc vrbem tenebant, capiuntur. Raccogli

mo adunque dà si fatta concordia,leggiermente diſcorde di

Liuio, & di Diodoro, che il teſto di Dionigi, troppo ſcº

ueneuolmente dal dire dell'wno, & dell'altro lontano, dee º

può réderſi lor cocorde có facile mutatione:ſe nol vieti quº

ſuo dire reſtituturos quotcumqi ea Cumanis illis ſupereſenti º

Liuiº da -: ſendo ben frà loro molto più notabil diſcordia quella, di

"º Liuio habbia affermato,non eſſerſi vdito il nome di Capº

i Dionigi & - - - de'C - di

diſcorde, perciò nè mende'Campani,finall'anno del Conſolato

Caio Sempronio Atratino & di Quinto Fabio Vibuiano,dº

fù di Roma l'anno 33o:la doue Dionigi vso queſti nomiſº

gionando di fatti occorſi in età molto più alta;d'intorno la

e qual diſcrepanza,8 di ciò che advna tai controuerſia appº

Ritenendo tenga,ſi farà in altro luogo minuto ragionamento. -

ancor Cuma Mà dopo che la città di Cuma,eſſendo traſcorſi più diſti

ºſº cento anni dal tempo della ſua fondatione,cadde dalla ſua
le - - « N v - - -

ſii"i altezza, 8 felicità con sì gran ruina:ella non fece ritorno al

,la ſua, l'antica ſua dignità più mai:quantunque à tempo dell'Impº

dignità di Tiberio godeua di vno ſtato atteſa la conditione di quei ſº

prima, coli,aſſai proſperoſo, 8 ſeco ancor Napoli, del quale ambº

due erano ſtate riputate degne da Romani in premio della

loro coſtante fedeltà, celebrata dal noſtro Velleio nellib. -

che viſſe nel ſudetto tempo,dicendo,che vtriuſq; vrbis º

- mia ſemper in Romanos fides facit eas nobilitate,attuèamaniº
º º". ſua dignſima. Ma ſe crederemo eſſer vera l'oſſeruatione del

ſto, in qual Cluuerio,poſtauim(ſon queſte le ſue parole)amaniſſimam lº

tempo ei , circà Cumas, atque vicinas Baias,Campania oram locupletiſſimi

comº a Romanorum pretoris, vili atouè hortis occuparunt, ipſe Cuº

i"li ab opidamis ſuis frequentari deſierunt.Et ne prende l'argomeº

“daGiouenale che nella Satira 3.l'appellò.vacua in quei verſi

55 uamuis digreſſu veteris confuſus amici,

55 Laudotamen,vacuis quòd ſedem figere Cumis

De
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º Defa inet, atq, vnum ciuem donare Sybille.

Nè io vorrei in queſto cotradirgli: mà nè poſſo laſciar di II Cluuerio

tudertire, che niente meno nell'età del ſudetto Velleio, che ambigua,

º in quella di queſto Poeta,il qualviſſe al più tardi imperan-ºrifiu

do Traiano, era ſtato frequentato di nobili, 8 diletteuoli º

edifici da maggiori Romani il ſeno di Baia, ilche nè dal

º º Cluuerio,nè dà altri potrà negarſi; & tuttauia era Cumain ,

º quel tempo per la ſua nobiltà,8 amenità cotanto pregiata .

º Mi perſuaſi io altre volte, che Giouenale potè hauer dato è Giouenale

iº queſta città vn tal nome,per dinotarla quiete,3 la ſicurezza, ambigua

º che vi ſi godeuano fuori di ogni moleſtia,8 timore: mentre mente illa.

º all'incontro in Roma i perigli eran vari, & grandi; delche ºrato,

º penſai che lo ſteſſo Poeta dato haueſſe non oſcuro argomen

iº topoſciache dopo i ſudetti verſi ſoggiunſe queſti altri.

lº » Ianua Baiarum eſt,6 gratum littusamani

iº » Seceſſus. Ego vel Prochytam prepono Suburra:

ſolº » Nam quid tàm miſerum,3 tàm ſolum vidimus, vt non

i » Deterius credas horrere incendia,lapſus

iº » Teſtorum aſſiduos,ac mille pericula ſeue

º i Vrbis,3 Auguſto recitantes menſe Poetas?
s Etdi "natal quiete fermamente douette intendere anches Statio illu

º ioragio nido della ſollecitudine,vſata nell'opera della Via ſtrato.

ººoemiano,chio deſcritta al ſuo luogoin quel verſo.

n –Miratur ſonitum quieta Cyme, - - -

ºrla-ualcoſa ancor tutti gli altri piaceuoli lidi di Cam-i" illu

paniaeurono dà Tacito appellati nel libi delle Hiſtorie º

ſecreta Campania nè già per la loro ſolitudine:mà per cagio

ne del modo di viuere,che vi ſi vſaua. Certamente accreſciu

º ta Baia di nobili edifici, 8 dà nobili perſonaggi per lor di

i porto frequentata i Cumani non douettero abbandonare ,

s anzi che hauer molto più cara la lor patria, 8 farui de gua

º dagni in varie guiſe aſſai maggiori, la qual pur era per dettº

e del medeſimo Satirico, la Porta a Baiani diletti. Siche nè di

º º miſeria nè di ſua ſolitudine giudicai, ch'egli haueſſe par
ºto ne'ſudetti verſi ma ben di quelle (mentre attendeua al

i; ingrandiméto della ſua ſentéza)le quali in ogni altro luogº

ºſſero ſtate le maggiori. Così dico altre volte giudicai : mà

ºutomi poi, che pur fa in queſta regione in vin piace
aoliſi mo ſito quella città del tutto deſerta, in cui Piotino

7 - lì d 2 pen
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penſaua introdurre la forma di Republica,inſegnata dà Pla

tone: preſi a dubbitare anche della ſolitudine di Cuma: nè

mi appreſi all'Vna più, che all'altra opinione. Caduto poi il

E poi certo, Romano Imperio,8 dà barbare genti ſcorſa, 8 depredata,
cbe fà pic- più volte l'Italia, ſon ben certo, ch'ella in picciol caſtello,
ciol castello l aſſai munito, ſi riſtrinſe; nel

ip, i nu, quantunque per alcun tempº - º 9

fini a par qual modo fù deſcritta dà Procopio nel lib. 1 della Guerra

bari in Ita de'Goti,da Agatia parimente nel lib.1; & dà Paolo Diaco

lia. no nel cap.13.ò vero 4o del lib.6. dell'Hiſtoria de'Longo

bardi;i detti de'quali autori abbracciano lo ſpatio del tem

po,traſcorſo dall'anno 536 di Criſto fin all'anno 717; frà il

quale,viuendo S.Gregorio Magno,vi era gran difetto di ha

bitatori , come ſi legge nella ſua epiſt.31.del lib.2. nell'In

ditt.1o:quado l'altre città della medeſima riuiera fin è Min

turno nulla più n'eran copioſe. Conſeruoſſi nondimeno Cu

ma mezza ſpirante per molti altri ſecoli, fin che nell'anno

riquale nel tº; trouandoſi eſſer diuenuta per la ſua ſolitudine ricetto

f" ;" di ladronecci,6 di altre ſceleraggini ne furono trasferiti in

ai, ſi Napoli i corpi di S.Maſſimo, 8 di S.Giuliana Martiri, 8 i
del tutto i ſuoi edifici furono del tutto ruinati:correndo l'anno 2258.

ºinato, della ſua fondatione: percioche i Cronologi (ſian per me in

queſto finite le molte loro diſcordie,3 conteſe)contano 432.

anni dal Troiano incendio alla edificatione di Roma,dalla ,

quale dicono,che traſcorſero altri anni 751.fin alla naſcita,

del Saluator noſtro, Et queſto fù il fine di così antica, & no

bil città, di cui quì non mi rimane à diraltro.

V

XVI. Miſeno città,porto, di promontorio.nome co.

mune a'vicini luoghi: poi corrotto, é la città

del tutto eſtinta. Baia porto, di città ame

Non è comi na.Via Herculea. Porto Giulio.

dire, re d - - - a - e

"c" . A Cuma diſſe Strabone, 8 al ſuo dire ſon concordi altri

da vn Troia- ſcrittori antichi eſſer congiunto il Promontorio Miſeno; il

nº Miſeno quale hauer preſo queſto nome dà quello di vn compagno di

ſº º º Vliſſe, è vero dalla ſepoltura, che vi hebbe vn compagno, 8.
maun torto ,

", ſecondo altri vn trombettiere di Enea,appellato nel medeſi

ai si vo mo modo non è frà lo ſteſſo Geografo, 8 Dionigi Halic &

appellato. Pomponio Mela, 8 Solino,vna ſola narratione: nè del mede

- - - - - - ſimo

il

- ,
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º

º

º

º

fimo Dionigi, 8 di Virgilio vno ſteſſo è il dire,ſe eſſo Pro

montorio,o più toſto vn ſuo nobil porto fu, o dal Greco, d

dal Troiano Miſeno primieramente denominato,dal quale ,

poi l'altro foſſe ſtato detto nel medeſimo modo. Mà di que

ſto cioche ſia vero,fà certamente appreſſo Cuma, & il Pro- Eſſendo ben

montoro Miſeno, 8 nel ſuo meridional lato piegando verſo certº, º
Oriente, il porto º di più vina città ancor Miſeno appel:"fà"

lata delche non eſſendoſi fatto giamai alcun contraſto io mi ";ſo

aſtenerò di recarne molta copia di autori. Del Promontorio nome.

parlò Liuio nel lib.24 quando diſſe , che Annibal peruaſtato

agro Cumano,vſquè ad Miſeni Promontorium, Puteolos repentè

agmen conuertit. Della città fe mentione Gioſeffo Hebreo

nel c.1.dell.19 delle ſue Antichità,ragionando dell'Imp.Ca

ligola,il quale è Puteolis,opido Cipania(ſon parole del ſuo in

terprete)ad Miſenos(cosìè ancornel Greco)itidè opidi, mariti

mi per pòtè curru vectus eſt.Et del porto ci fecerti il métoua

to Dionigi, che ſi recò in altro propoſito è dietro;al cui det

to mi piace di aggiungere quelche ne ſcriſſe Floro nel catalo

go de'famoſi porti di queſta regione,riſtringendo inſieme le -

ſue,& degli altri comune lodi in queſto breuiſſimo motto.

Hic illi nobiles portus Caieta, (altra volta ho dichiarato per -

qual cagione fà da lui deſcritto nella Campania queſto

Porto)Miſenus,ci tepentes fontibus Baia, Lucrinus, 6 Auernus

(chiamato per altro modo il Porto Giulio) quedam maris otia

All'acutezza della qual lode non giunſe quella di Caſſiodo

ro,che nella epiſt.6 del lib.9.chiamò i medeſimi porti nature

prudentia terrenis finibus intermiſſos.

Mà il ſudetto parlar di Gioſeffo parrà, che mi hauerebbe il nome. Mi.

douuto far tacere quelche del ſignificato del nome. Miſeni."
nel numero del più ho cercato di ſoſtenere;veggendoſi per lei".

ſue parole che à quel modo fu appellata quella ſteſſa città, cita Miſe.

la quale più comunemente dà Cicerone nell'epiſt.23 del lib no.

14 & nell'epiſt.1 del lib.15 di quelle che ſcriſſe ad Attico:dà

Plinio Cecilio nell'epiſt, 16. del lib.6. dà Suetonio nel cap. -

72-8 nel 74 del lib.2 dà Dione nel lib.58.& da altri col me

“deſimo vocabolo fu detta nel numero del meno. Et io inve- -. -

º º quella ſentenza non mi ſarei appreſo,ſe haueſſi credu-º",

º che Gioſeffo nel ſuo ragionare haueſſe ſeguito il volgar" ri
vſo,anziiie ſua opinione intorno a quel nome, con- modi.

- ty'O
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tro della quale,forſe per non eſſere ella ſtata tutta ſua. Sº

ronimo ſi ſtimò neceſſario,ſpreggiate le leggi di fedele iº

terprete, aggiunger nella ſudetta verſione della Cronicº

Euſebio,che Miſene nel numero della moltitudinefilacitti,

che in altra guiſa fù chiamata Cuma: non eſſendone poº

eſſer diuerſo il comune vſo a tempo dell'autore Hebrºdº

quello,che nella ſua ſteſſa età,8c ne precedenti,3 ne ſegº

ti anni ſi ſcorge che fa oſſeruato da ogni altro ſcrittore A"

que fermamente egli parlò in vn ſuo ſpecial modo di "

perauuentura riputato il più proprio, 8 quel medeſimº
- cui gli parue,che ſi era ſeruito alcuno de più antichi Et ſe,

º"" pur vorremo attendere che invna ſola maniera fu chia"
di il porto, la ſua città,8 il ſuo Promontorio vien di quà º

del porto debba dirſi,che molti eſſendo ſtati queſti Miſeni, nè fra lº
raccºlti in diveruna comune,nè proprietà, nei meno il

Aiene. Iorraccolto non che va ſolo di eſſi poſſa eſſerſi appellatoº

numero del più il qual numero conuenir ſuole à molti clº

aa aal., in qualche guiſa fianfrà loro ſimili, 8 pari: mentre all'in
d'bla- - - -

º, contro,ſe à Cuma il medeſimo comun nome della ſua viº,

trada,e per na contrada per la vſurpatione,ch'hò ſpiegata è dietro.Pº
zº tiene conuenire:egli anche vſandoſi nel numero della moltitudi

ºººi" ne,ſimilmente potè conuenire alla medeſima città, eſſendº

Cuma, ne baſteuol ragione appreſſo l'imperito vulgo , ch'ha pºº

ità d'imporre i vocaboli alle coſe & poi di diſporne è ſº

voglia, la parità dell'wſo nello ſteſſo numero dell'altroſº

più ſpecial nome come à dietro ho accennato.Mà,forſe, non

ſi dee far sì gran conto del dire di Gioſeffo , il quale polº

hauer fatto ſcambio, dicedo,che quel ponte di Caligolapº

ueniua à Puteolis ad Miſenos, in cambio di dire ad Baias dº

road Baulos:fin a quali luoghi,frà loro di piccioliſſima di

ſtanza & egualmente appellati nel modo plurale, han variº

mente laſciato ſcritto Suetonio,8 Dione che fù egli diſteſo

dal ſudetto Imperadore:& chi sà ancora, ſe per vin ſuo ca.

priccio vſar volle il nome di Miſeno nel modo del nome di

Pozzuoli antecedentemente mentouato?

La ci Fù adanque queſta città al principio detta Miſeno. 8 non
a cittad i - - - -

"vo già Miſ disil quale vocabolo ſe hebbe giamai alcuna mutº

a ti, poi, ti iº, ciò alienne all'hor che con la ruina dell'Imperio Ro

stelfesa. In ºgni altro antico vſo, & queſto ſpecialmente del co

fini!)
s
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mun parlare fù in nuouivſi tramutato Laonde in vna epiſto

la diS.Martino ſommo Pontefice ad Eliterio, 8 in altre di

S.Gregorio Magno, 8 di più in alcuni Codici ſcritti à pen

na de'libri di Vegetto delle coſe Militari che ſono riferiti dà

Godeſcalco Steuuechio nelle Note dà lui fatte al cap. 1. del

º lib.5;ritrouaſi detta.Meſſena.Meſſeno & Miſſena: benche non

º ſenza qualche errore de'copiſti. Dalla qualleggiera mutatio- Et di popolo

º ne ſi dee ben credere, che nel medeſimo corſo di anni non ſi ſcemata.

º º fatte ſcompagnata ancor quell'altra, ſmiſuratamente mag

- giore:di eſſerſi ſcemato il ſuo popolo con pari infortunio a

asº - quello della vicina Cuma,8 del reſto de luoghi di quella a

- riuiera, ch'era ſtata aſſai frequente per le ſue ſole delitie in

di º altri tempi più fortunati. Anzi di ciò ſiamo certi per l'epi

º ſtola 31.del lib.2 nell'Inditt.1o. del medeſimo S. Gregorio,

aziº che contiene,eſſer dà lui ſtare vinite in vna ſola Chieſa ſotto

irº il Veſcouo Benenato la ſua chieſa Miſenate,8 la Cumana » .

irº nella quale era morto il Veſcouo Liberio:quoniâ ea (ſono pa- - .

erri role su quel ſanto Pontefice)non lògo itineris ſpatio à ſe ſeiun

li a fa ſunt;nec peccatisfacientibus,tanta populi multitudo eſt,vtſin

ier gulosſicut olim fuit habere debeant Sacerdotes. Si ſtudiò non- . . .

in dimeno il ſudetto Veſcouo Benenato di conſeruar tuttauia ,

a º la ſua Miſeno,ò ver Meſſena,hauendoui preſo ad edificarvn

:: Caſtello,come ſi raccoglie dalla epiſt.31 del lib. 11 dell'In

º ditt.6 pur di quel Santo Dottore al quale non diede compi

méto,impedito, forſe, dalla ſua morte,ſeguita intorno l'anno

º 499; percioche del douer farſi à lui il ſucceſſore,penſo io, che

4ſcriſſe il medeſimo S.Gregorio l'epiſt.26.& l'epit.27.del lib.

3 7 nell'Inditt.2.à Fortunato VeſcouoNapoletano 8 al Clero,

i all'Ordine,8 alla Plebe Meſſenate i paredomi,che nel Sóma

a rio della epiſt.3o del ſudetto lib,11 nell'Inditt.6.mal ſi noti,

º che in eſſa ſi parli di Benenato Veſcouo Meſſenate, viuente o

i si Suell'anno 6o3; ragionandouiſi di altro comunalhuomo

º "dello ſteſſo nome così adunque i
A *Sºoſcemata di popolo, rimaſe tuttauia in piede per alcun

. ºttº ſecolo, finche ſenti poi i vltima ſua ruina, la qual per

º -ºparte dà Giouanni Diacono Napoletano nella Hiſto- fà dannegº
-iadella Traslatione di Miſeno in Napoli del corpo di San-º"

º Soſio Martire viene attribuita a Longobardi Beneuenta- i" ";

–h &"ene al Principe Sicardo : affermandoſi nel neuentani.

- re
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is a fine in reſto dallo ſteſſo autore con più aperto dire che la ſua intie

",ra ruina fu opera de Saraceni,quaſi 6o. anni prima che per
disfatta da' . m - - v. -

,i, ripor quel ſanto corpo in più honoreuol luogo, ne foſſe tº

to tolto,ilche ſegui è tempo del Napoletano Veſcouo Stefa.

Giouanni no,terzo di queſto nome, il qual viſſe dall'anno 92o di Crito

Dia Na- dopo quel Napol. Veſcouo, & Duca Atanagio, qui exulatº

f"i" fratre proprio(ſono parole di Herchemperto nell'Hiſtoriae

riſcoi . de'Prencipi Longobardi al Num.44.)ci Saracenis pacemini

(nell'anno 879.)ac primàm infrà portum equoreum & vrbi

murum collocans,ommem terram Beneuentanam ſimulquè Romº

nam,nec non partem Spoletii diruentes,cunttaquè monaſteria, &

eccleſias,omneſſuè vrbese opida,vicos,montes,e colles inſºliº

i" depredarunt Siche,forſe, Giouanni in gratia del ſuo Wº.
quo Stefano, fratello del ſuo predeceſſore, alzò la rina di

Miſeno a tempi alquanto più alti. -

nata nobil e Fu ancora nobifporto Baia come ſi è inteſo dà Florocº

porto e pic- ritien anche hoggi in parte il medeſimo vſo col ſuo primº
""lo - nome.Mà il medeſimo Gioſeffo Hebreo nel cap.9.del lib, ti,

i ſuoi Pºr delle ſue Antichità diſſe,ch'era Baia picciola città nellº
pagni mag- Campania non molto lontana dà Pozzuoli;ſiche per queſta

giore di ogni maniera fu la ſua conditione aſſai pari a quella di Miſenº
altraa egli più facilmente pote ſcambiare come ſi è amertito: "

nome nell'altro eſſendo poi ſtate le lodi della ſua amenitiº

della ſalubrità inſieme de ſuoi bagni incomparabilmenº

maggiori. Le parole di Gioſeffo appreſſo il ſuo interpretº

ſon queſte. Et Caiustàm forte apud Baias repertuseſt: idopiº

Giofeffo lum eſt Campania quinque fermèſtadis à Puteolis diſſitum (º

i "no- Greco è raria» eiere à diſteſo, che fan mezzo miglio & lº

tatO a taua parte di vin miglio di più : miſura altrettanto minorº

della vera diſtanza di quei luoghi quanto n'è maggiore q"

la che poi lo ſteſſo Autore nei capi del libro deſcriſſe eſº

di quattro mila paſſi frà Pozzuoli & Miſeno, dà lui menº,

uata in cambio di Baia, è della ſua viciniſſima villa Baulº

cibi palatia ſunt ſplendidiſſima dàm Imperatorum quiſquè ſºlº

- riorem vincere contendit magnificentiainuitantibus ed lanº

º calidis, ſpontè è terra ſtatunientibus,tàm ad farciendam corpºrº

valetudinem,quàn ad animos otio relaxandos. Così Gioſeº

Nè io di queſte ſue ſomme lodi, per le quali hebbe à dirº

Horatio nell'epiſt.I.del lib.1.che i l

- Nii
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si: Nullus in orbe ſinus Baiis pralucet amanis, a -

farò quì raccolta dopo quella,ch altri n'han fatta,3 ſingo

larmente il Cluuerio aſſai copioſamente: giudicando,che a

ſia di troppo debile ingegno inutilfatica ad ogni ben occu- Non bebbe i

pato lettornoioſa,traſcriuer nel ſuo libro ſenza veruno no-º "satabil miglioramento quelche già ſi habbia negli altrui,:di

Perciò io noterò di Baia ſol queſto, ch'ella diuerſamente, -

da ogni altro par che ci fù deſcritta dannoſa al viuer ſano

- -, r dà Cicerone nella epiſt. 12 del lib.9. delle Famigliari, ſcri

, uendo à Dolabella in queſto modo. Gratulor ais noſtris, ſi- , ,

quidem,vi ſcribisſalubres repentefatta ſunt niſi forte teamit, º

- , e tibi aſſentantur di tam di dºm ades, ſunt oblite ſui quod

, quidem ſiità eſt,minime miror calum etiâ,gº terras vim ſuam,

, ſi tibiità conuemiatidimittere. Et pure Caſſiodoro nel luogo, cicerone et

º citato non è molto diſſe, che ibi ſalubritate aeris,temperata Caſſiodoro

di terris,blandior eſt natura.Hauerei creduto che Tullio haueſ, diſcordi.

"i ſe inteſo di altra Baia che di queſta di Campania dalla cui

º celebrità,la qual vinceua,come dice Eunapio nella Vita di

º lamblico, quella di tutti gli altri si fatti naturali bagni nel

º l'Imperio Romano, altri luoghi copioſi di ſimili acque, è -

ben certo che ancor preſero lo ſteſſo nome:laonde l'Acque;i"

Seſtie in Provenza,hoggi volgarmente dette di Prºuenzali,",
-- Calde Acque furono chiamate dà Sidonio nell'epiſt. 14 del detta dai

º lib.5.Calentes Baia.& nel Carme 23.Sextia Baie; & dal mé- ſuo eſempiº

touato Caſſiodoro nell'epiſt 22 del lib 12, facendo egli il col ſuo nome,

º paragone divna certa contrada dell'Hiſtria con lai"

. Campania fà detto, ch'ella parimente haueavna altra ſua

- -

º ai

ini a

-- ----

-----

º non diſſimil Baia Màparmi, che queſta vſurpatione per la e

s quale naſcerdouette nel volgar noſtro il comun nome di.

sº ºagno inſignificatione di qualſiuoglialauanda,fatta di ac

i calde,come fà auertito dal Sirmondo nelle Note al Delche anº

- a udetto Sidonio,non hebbe origine così antica; 8 ancor i. "fi,

di Parmi,che molto meno ci ſia lecito di ricorrere à ſimile, farſi contra

sº Geoſitione º non eſſendoſi douuto comunicarvno ſteſſo nor rie congetta

- sº vari luoghi per ragion di ſomiglianza, i quali foſſero re.

a fianche cotanto diſſomiglianti Nondimeno l'animo pur

/-icorre al ſentir di prima allorche leggo nell'epiſt.7 del

E º di Plinio Cecilio,ch'egli preſe ad ingrandirle lodi di

-ºſºville vicine al lagoiario,hoggi chiamato il lago di
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Como.dalla lor ſomiglianza alle ville Baiane. Altera,diſſe,.

impoſita ſaxis,more Baiano;altera equè more Baiano lacum tan

git.Forſe volle ſcherzar Cicerone col ſuo Dolabella, il qua

le perauuentura altre volte ſi era doluto , che la ſtanza di

Baia,ad ogni altro huomo gioueuole,a lui ſolo era danno

ſa;mà finalméte l'hauea prouata ſalutare?Siane altrui libero

il giudicare,ch'io intanto non più l'uno che l'altro dire ap

prouo:prouandoſi hoggi tuttauia aſſai inclemente l'aere di

queſta Campana Baia.

La VIA Alquanto più à dentro nel medeſimo ſeno di mare, for

ºººº, a mato dal ſudetto Promontorio Miſeno,8 dà ſuoi varijpor

:i" ti variamente anche appellato. ſeno Baiano, ſeno Lucrino, 8.

- ſeno Pozzuolano, fù la Via Herculea, detta peraltro modo

--- Herculanea della quale inteſe Propertio ne'verſi, ch'hò re

'cati à dietro. -

', Et quid te medijs ceſſantem, Cynthia, Baiis

- uaiacet Herculeis ſemita littoribus. .5o

Et di nuoto nell'Elegia 16.del lib.3.

» .2ua iacet & Troia tubicen Miſenus arena,

99 Et ſonat Herculeo ſtrutta labore via

creduta per Ch'ella comunemente foſſe ſtata creduta opera di Hercole.

seman fama eſſendo ſtata perauuentura de'Teſpoti,ſuoi poſteri, i quali

º º quiui habitando hebber più biſogno, 8 molto agio di fa

n.º bricarla il diſſe con manifeſte parole Diodoro Siciliano nel

lib.4 dopo hauer ragionato della vittoria dà lui ottenuta

de'Giganti nel campo Flegreo,ſcriuendo appreſſo il ſuo in

terprete in queſto modo.Ab bis locis verſus mare. profetius,

opus e regit iuxtà lacum,quem Auernum appellant,inter Miſe

num,3 Dicearchios(così i Greci chiaman Pozzuoli) propè

calidas aquas,Proſerpina ſacrum. Et appreſſo. Effiuente in ma

reſtagno, ferunt Herculem eraggerata terra fiuxum clauſſe,

viamºuè deſupèriuxtà mare fattam , Herculeam poſtmodiim

- : eſſe vocitatam.Et lo ſteſſo ancora ne laſciò ſcritto Strabone

nel lib.5;il qual vi aggiunſe,che Agrippane riſtorò molta

parte, già guaſta dall'impeto del mare, deſcriuendone di

più il ſito, 8 la lunghezza con la ſua larghezza, il cui dire a

in Latino ſuona in queſte parole. Porrò Lucrinus ſinus in lati

producitur vſquèad Baias, intercluſus ab externo mari agge

relongo ſtadia VIII:tanta latitudine, quantam lati currus orbi

- - ta
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º tantcupat Eum aggerem aiuntab Herculefattum,dim in Ge.

a ryonis boues ageret(cioè nel ſuo ritorno di Spagna)Càm au

º temtempeſtatibus mare agitantibus, vndas multis locis admit- Fà vn argi.

º i teret,difficulterquèterreſtri itinere poſſet peragrariah Agrippa e per ri:
ii ei ſuod deerat ſtrutture,additum Naues admittit leues,ſtationi ſpingere in

sa inutili ſed capturam gireorum habet copioſiſſimam. Queſta " mai

via adunque fu propriamente vn argine che riſpiuſe in die

r: tro il mare dal lago Lucrino, il cui ſito fà deſcritto diſtin- e

- tamente dà Dione nel lib.48.che ſi recherà di qui a poco,Sc -

::: fu detto con l'altro nome per la ſua forma, ſiche poi ancor -

i ſervì ad vſo di via MàStrabone diſſe, faruiſi copioſiſſima -

i peſca di Oſtriche, della quale anche inteſe Cicerone nella ,

gi: Orat.2 contro Rullo,dicendo, ch'ella perciò era di molte » .

i: delitie,3 di gran rendita. Le ſue parole ſon queſte. Hec lege -

Tribunitia Decemuirivédent.Accedeteo mons Gaurus:accedene

ſalita ad Minturnas:adiungeturetiam illa via vendibilis Her

ºlanea,multarum deliciarum, º magne pecunia permultaquè

alia. Furono in vero tali Oſtriche ſtimate dagli antichi per

cibo aſſai delitioſo, da quali trouanfi altamente celebrate , Per la s

come in altro Diſcorſo deuerò dichiarare:mà le prime de- peſa poi
litieeran quelle, che ſi godeuano nella lor peſca, delche i", Ostri

farà bene aſcoltar ciò che diſſe Caſſiodoro nella medeſima ".
epiſtola,ch'hò citata più volte;il qualle eſprime così viua- i di

i mente che quaſi ne fa l'occhio ſpettatore. Deindè,ſono le ſpecialmente

ſue parole,immiſum Auerno(di queſto lago, 8 del Lucrino, º Pºſsarle.

come poi ne foſſe ſtato fatto vin ſol Porto dimoſtreraſſi hor

ef ºra)tagneum mare,vbi ad voluptatem homini vita gignitur

ºſtreorum, induſtriaquè mortalium fieri,vt res alibi fortuita,

ibi ſemper appareat copioſa Quantis ibi molibus marini termi

nidecenter inuaſi ſunt? Dextra lauaquè greges piſtium ludunt:

, claudunturalibi induſtrioſis parietibus copioſa delicia,captiuite

º menturaquatiles greges:hic vbiquè ſub libertate viuaria ſunt.

g i tam amana eſt ſuſcepta piſcatio, vt antè epulatum

s conuiuium intuentium paſcat aſpetium magnum eſt gaudium

º deſiderata cepiſſe,ſed in his rebus gratioreſ plerumque amani

tas oculi,quàm vtilitas captionis. Così Caſſiodoro. Et egli ſi

per altri inditi che ne appariſcono nel ſuo dire, non può

hauer parlato della peſca ne'priuativiuai: come per hauer

mentouato il mare, introdotto nel lago Auerno, ilche fà

XVI, Ff 2 com
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sompito da Agrippa, all'hor che fece il PortoGiulio, dai

quale ancora, ſecondo Strabone, fù riſtorata queſta Via
Herculea come ſi dichiarerà di qui a poco perla qual coſa

inteſe Caſſiodoro di quella peſca le cui rendite eran publi:

... che,8 publico parimente era il difetto che ſedendo o paº

ſeggiando nella medeſima via,capace di vna carrozza prenº

derſene ſolea." ! . . .

Fà il Por- Fù il Porto Giulio per teſtimonianza di Dione appreſo

i".ºni. il ſuo interprete nel lib 48.opus praeclarum quod & extogiti

fica o - - - - - - - - - - -"i Lucio Caninio,come affermaCaſſiodoro nella Cronica º

compita a che fù di Roma il 716 eſſendone da Auguſto ſtata commei

Agrippa ſa a lui la cura, il qual n'era ſtato l'inuentoreſſiche fù appe

"lato. Porto biulio dal nome del commandante, già neiafi

miglia Giulia adottato da Ceſare nel ſuo teſtamento , º

Suetonio nel lib.2 al cap.16.nulla dicendo di Agrippalº

tribuiſce à lui intieramente, del quale ragionando ci di

chiara,benehe aſſai riſtrettamente & il ſuo ſito, &la ſua º

forma con le ſeguenti popole Portum Iulium,diſſe apudiº

... ... ... ias,immiſſo in Luerinum e Auernum lacum mari,effect. Mi
eIl: più à pieno il deſcriſſe il ſudetto Dione nel luogocitatº

,i t - così ſoggiungendo Cume trbs eſt Campania,ibiquè locus di

go Lucrino,i" in Lune formam curuatus interMiſenum,3 Puteoli

e ilfinº abettuètres ſinus maris;quorum vnum,qui extrà, propè ipſas

". vrbes eſi(cio è il primo eſteriore, 8 maggior ſeno che giuº

“ gena dall'Vna città all'altra)Tyrrhenum vocantiquòd ad º

re Tyrrhenum pertineat, Secundus exigua intercapedine è priº

re dirimitur(per la larghezza della Via Herculea, al dire di

Strabone)cui Lucrino nomen eſt.Tertiusinipſo receſſu interiori,

ſtagni in morem,ertat, Auerni nomine. Proindè.Agrippain hot

lacu,ambobus aliis interietto(frà il ſeno Tirreno, l'Auerno)

euius aditus anguſti erat (laſciatiui, forſe,ad arte in più d'unº

parte della ſudetta Via Herculea;& poi alquanto più aper

ti dall'impeto dell'onde)id interſtitium,quo Lucrinus a mari

dirimitur,vtrim4ue proptèr ipſam continentem perfoditieſ di -

què Portus mauium ſtationi aptiſſimos. Fin qua Dione. Ne

altra forma ci rappreſentò queſti ſeni Strabone,quando di

ſe, che Baias contingit Lucrinus ſinus(diuiſo dal Tirreno per

la via Herculea) eoque interior lacus Auernus. Et appreſo,

- Auer.

uit Agrippa,etpefecit:cio è nell'inno del ſuo Coſolatoiº di
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º hemºseſ ſinus mariponè ipſum littus profundo , faucibus

i commodè ad recipiendas naues inſtruitus; nequèei, vt portus - -

huleretur,vel è natura loci,vel à magnitudine,quicquam deeſt:

i ſedvſum tamen illum non praſtat,quòd antè eum iacet Lucri

nusſinus,pralongus, & altus. Et dell'ampiezza del Porto Et vi eſerti

i Giulio ſono anche à Dione concordi il noſtro Velleio nel tºgrºſſa

lib2;& il ſudetto Suetonio, i quali diſſero del mentouatoº

per Agrippa(darò le parole del primo)che in Auerno, e Lucri

nolau ſpecioſiſſima claſſe fabricata quotidianis exercitationibus

i militem remigemque ad ſummam,2 militaris, 3 maritime rei -

perduri ſcientiam con la quale armata Auguſto aſſali poi

la Sicilia, 8 Seſto Pompeo:benche il recato autore non par

: lò del lago Auerno,aperto nel Lucrino, come apertamente -

fece l'altro,le cui parole habbiamo inteſe à dietro;& di più

- - -

º come feceVirgilio in quelli verſi del lib.2. della Georgica.

i » An memorem portus, Lucrinogi addita clauſtra,

i » Atp indignatum magnisſtridoribus equor,

i » , Iulia quà ponto longè ſomat vnda refuſo, “1

iº ..: Tyrrhenuſ fretis immittituraſtus Auernis -,

Siche Agrippa quantunque riſtorando la via mentouata

il 3 più volte, vi haueſſe richiuſi gli aditi, che la interrompe

º delche ſimilmente inteſe il ſudetto Poeta nel librº

º della Eneide in quella comparatione.

» 22alis in Euhoico Baiarum littore quonda

º area pila cadit.magnis quam molibus antè
» . Conſtructam iaciunt ponto– -

ºdimeno ve ne aprì degli altri nuoui & maggiori dall'ºvn cosa mai
ſuo capo,è dall'altro (vtrimque,diſſe Dione, proptèr ipſam per gli suoi

ºlimentem perfodit &Suetonio Portum Iulium, immiſſo in nuoai aditi,

giºi" Auernum lacum mari,effeci) per gli quali foſſe

i " facile il paſſaggio allenauida ſeno irrenoa ſudetti
ue ſeniPiù interiori,8 all'incontro dà quelti à quello; le epure iui

3"inaui hauea egli fatte fabricare,non sò, ſe io creda è fabricate.

"ione medeſimi laghi: o pure ſe io creda ſimilmente à

º ººrieerſa ora maritima Italia. Mà di quà potrà par

"ºci diſſe il falſo strabone,il qual,come ſi è inteſo in
) Benche da 3

"e ſue vltime parole , negò, che l'Auerno a ſuo tempo
altri ſi ne

i..º - - - -- - « V - ghi. -

" egli imperando Tiberio)ſeruiſe à verun vſo di por-i"
so nellepie recate à dietro affermò, che la Via Her- cotito capaci

; - - - - - ſcul
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Strabone culea quàm tempeſtatibus mare agitantibus, ondas multi lati lº

di Velleio, admitteret, difficulterq; terreſtri itinere poſſet peragrari, di le

" Agrippa eſt, quod deerat ſtrutture,additum tacendo il reſto &

Dione di- finalmente,che il Porto Lucrino maues admittit leues,ſtationi

ſcorde. inutilis;quantunque per altro, ſecondo il ſuo ſteſſo diretta

queilaghi,ò ver ſeni, di groſſi legni in molto numero ben

ºve pare eſ capaci Neil medeſimo Dione,che dà Velleio, come ho no.

"."i, tato,fu alquanto diuerſone diſſe coſa, che ne racconti di

"" altri autori non ritroui anch'ella molto maggior ripugni
al nuou, za,ragionando delle ſudette naui,che nouelamente erano

porto ſtate fabricate le quali,quoniam littus nullum erat(ſonqueſt

le parole del ſuo interprete)quo tuto in ſtatione locari poſſºnº

(eo enim tempore" eius continentis Italie parti, per

tum nullum habebant) opus preclarum ( queſto fa il Portº

- Giulio)et excogitauit Agrippa,et perfecit Forſe quiui all'hora

i"º ancor non era l'antico &viciniſſimo, cotanto celebratº

--- porto Miſeno, nel quale parimente Auguſto poi collocò

l'armata perciò dettane Miſenate,che hauea cura di cultº

dire i mari delle prouincie di Africa,8 di Occidente? Ceº

tamente della medeſima armata feceſi pur dà lui ſteſſo mº

tione nel lib.72:non che dà Suetonio,dà Tacito, & più la

gamente dà Vegetio nel cap.1.del lib.5 delle coſe Militari

Adunque intricata purtroppo è l'hiſtoria di queſto Porto,

Il La Cerda qualfi anche riputata dal La Cerda ſopra il lib. 2 della

notato in Georgica di Virgilio:benche egli non parlò di queſti, mi

più modi di altri nodi, 8 perauuentura di minorconto;va de'quali:

quello che Suetonio haueſſe detto eſſere ſtato introdottodi

Agrippa il marenel Lucrino,6 che dà Plinio Secondo nd

cap.15 del lib.36 fà notato,eſſerne ſtato eſcluſo il qualerº

- f" dell'Imperador Claudio che in varie operefabri,

i conſumò molti teſori,conchiuſe il ſuo ragionamento cº

a queſte parole. Portus Oſtienſis opus praetereo.item via inti

- montes exciſas. mareTyrrhenum d Lucrino molibus ſecluſum.

tot pontes tantisimpendiis factos.Et ſi perſuaſe il La Cerda,

poter rimanere queſta diſcordia ben concordata,dicidoi,

che immiſit Auguſtus mare in Lucrini, quia moderatèfetitiº

gredi:quaſi che Peſcluder che che ſia di alci luogo, ſi facciº

inentre ciò vi s'introduca lentamente.Mà Claudio fu colui

non già Agrippa, che volle maggiormente con le ſue
Illl0
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nuoue moli eſcludere il mare dal Lucrino,più che non ha- Il qualfi

: uea fatto l'altro quaſi ottanta anni prima, quando per detto ristºratº da

di strabone nella Via Herculea che per molti ſecoli vi era "i º
ſeruita di riparo,8 finalmente era ſtata interrotta dalle on- i. i.d

de,ab Agrippa eſt, quod deerat ſtruttura,additum: & l'auuedi- dio per ren

mento dell'wno,& dell'altro fu queſto, di render più copioſa derui la pe

in quellago,ò ſeno,ò porto la generatione delle oſtriche, "º

& di altri peſci ch'era di rendite così grandi, 8 di così va-º

rio diletto,come ſi è notato èi"non parlarono,

nè Velleio,nè Suetonio,nè Dione:hauendo Virgilio ſolo,8

del nuouo porto,8 della riſtorata via ragionato:mà in fat

ti il Lucrino per la ſola" delle Oſtriche,8 de'ſuoi per":

ſci vedeſi,hauerhauute dà ogni altro ſcrittore alte lodi fà il Lucri:

Egli hora per molta ſua parte è confuſo col mare, dalle cui ne aſſai lº

acque ſon molti ſecoli fa intieramente ruinata la ſudetta º

via nè ella fà riſtorata più mai; & per l'altra parte fà nel

paſſato ſecolo ingombrato dal nuouo monte,che vſcì della

terra ſopra le ſue riue,del quale deuerò appreſſo ragionare:

laonde è del tutto ſuanito, eſſendo ſol rimaſo l'Auerno, di

peſci infecondo,8 perauuentura nè meneglidella ampiez- -

za di prima o - - , i - º

--

-

- ,

- - -

XVII. Gauro monte ferace di vino. Nonfà

altro monte nella Campania Felice di

ſimil nome. In alcun tempo man

- dò fuori fiamme,

- - -

-

Souraſtana a ſudetti due laghi, prima che fuſſe apparſo il Monte ,

q uel nuouomóte,vn'altro mòte incóparabilméte maggio- AVR0,

r-bi qual tuttauia ſouraſta all'Auerno, che vi è rimaſo, é ºggiie
anticamente fà detto. Gauro;il qualhoggi appellaſi. Monte M.Barbar

Aarbaro, forſe dà queſto altro nome de Saraceni,che ancor

in altri modi furono chiamati cioè Egittii, Agareni, Mauri,

Vazzaali,è in altre guiſe;i quali infeſtando queſta, 8 le vici

ne regioni vi fecero per alcun tempo dimora.Così parimé

ºiº Aquino il ſuo antico Anfiteatro per lo ſpatio di alcuni

anni eſſendo ſtata habitatione di altra talgente, n'acquiſtò
il preſentenome di Grotti de'Pagani. Mà dellavisi"-

-- - - - el



, 232 p 1 S c o R sº 6 ft.

Sodaitalia del Gauro a ſudetti luoghihabbiamo autori diuiſamente,

"i, Sidonio nel Carme 5;& Lucano nel lib.2. Liverfidi Sido.
-i ºnio ſon queſti. - -- - -- - - - - - - -

99 -Nonſic Barchaeus opimam

99 Annibal ad Capuamperiit cum fortia bello

o Intèr delicias mollirent corpora Baie,

so Etſe Lucrinas quà vergit Gaurus in ondas

, Brachia Maſſylus iattaret nigra natator.

per la qual coſa da Giouenale nella Satira 8. l'Oſtriche del

lago Lucrino,cotanto celebrate,furono dette Gaurane.

99 - canet licèt Oſtrea centum

- : 22 Gaurana -
- -

s ii verſi di Lucano ſon queſti altri. Il

º si Vtmaris Asgei medias ſi celſus in ondas

» Depellatur Erya,nulla tamen aquore rupes

m . Emineant;vel ſi conuulſo vertite Gaurus º

99 Decidatin fundum penitùs ſtagnantis Auerni, '.

Nèaltro monte di queſto, che ſi appella. Monte Barbarº

ſouraſta al luogo in cui fu già il lago Locrino,ò alpreſº

nel cui se ſi vede l'Auerno. Di eſſo,ch ha molto vicino dall'altrº latº

posto lato è Pozzuoli,ancor parlaua Silio nel lib.12. quando di Hannº

Pozzuoli, bale diſſe, che tenendo cinta di aſſedio quella città,delº

fatto ragionò Liuio nel lib.24;andò intito riconoſcendoi

ſuoi vicini" stº º e

» 2ue poſtduàm perſpetta viro,regreſſus ad altos

2- Indè Pherecyadum muros, frondentialato

bo Palmite deuaſtat Nyſea cacumina Gauri:

» . Hine ad Chalcidicam transfert citus agminaNolan,

sillo,si Ga Ee della medeſima viciniza del Gaurò à Pozzuoli hab"
leno riſcon- mo anche autore Galeno nel cap.3 del lib.1. degli Antido

º ti in quelle parole reſe Latine dal ſuo interprete nel ſegnº

te modo. Contrarias his diſpoſitiones aquoſum vinum º

Albanum,Sabinum,6 quod in Gauro monte naſcitur,quapº

Puteolos vrbem ſpettat, quodquè in collibus Neapoli vi"

oritur Aminaum. Di più Seruio, per tralaſciar Simmacº!

quale nella epift.23 del librº deſcriſſe la villa Gauranº
vn tal Nicomaco vicina a Bauli, dichiarò anch'egli, che il

Gauro ſorgena nella contrada di Pozzuoli in quelle pº

le ſopra il lib.3 dell'Eneide di Virgilio.Sunt terra deſº
- - - tes:
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si

º

tti ſulphur, vt penè totus trattus Campanie, vbi eſt Veſuuius,

& Gaurus montes,quod indicatodor aquarum calentium. per

cioche ſon ben molto noti, 8 antichi i bollori ſulfurei,che a

veggonſi vſcir fuori, ſpinti da ſotterranei fuochi nel terri

torio di quella città;laonde Auſonio nella ſua Moſella,ch è Sernio, Sc .

il ſuo Idillio 3. chiamò eſpreſſamente ſulfureo il medeſimo i"onio ri

monte:ſe pure non volle accennarci alcun ſuo paſſato in-º

cendio, che non è ſtato ancor dà altri oſſeruato, non leg

gendoſi in veruno autore, ch'egli in alcun tempo mai

habbia mandato fuori,uè ſolfo, nè fuoco. I ſuoi verſi ſon

queſti. -

, Tales Cumano deſpettat in equore ludos

99 Liber,ſulfurei quim per iuga conſita Gauri,

, Perq; vaporiferi graditur vineta Veſeui. -

Il qual Poeta, come ancorveggiamo hauer fatto Silio, 8.

Galeno, attribuiſce al Gauro la proprietà di produrre co

vioſi vini;ilche non venne in taglio a Seruio di mentouare.

Mà ben delle ſue viti ragionò diſtintamente Plinio Se i vini pro

condo nel cap.3 del lib.14.dicendo, ch'eſſe traſpiantando- detti ai ,

uiſi dal Falerno,benche riteneuano il lor primo nome (per viti Faler

induſtrioſa appellatione,ſtimo io, degli agricoltori, i quali º traſfian

in tal modo ne raccoglieuano maggior guadagno) nondi:"
meno non conſeruauano la virtù natia Gauranas,diſſe,ſcio à ".º

Falerno translatas vocari Falernas: celerrimè vbiquè degene- Falorni, ma

rantes. Della medeſima traſpiantatione con parole alquan- di benti mi

to più oſcure anche inteſe, al parere del Cluuerio,lo ſteſſo º

autore nel ſeguente cap.6 del medeſimo lib.14;mentre del

la molta ſtima, già fatta de vini Maſſici, hebbe à dire in -

queſto modo. Certant Maſſica equè ex monte Gaurano Puteo-",

aos, Baiaſquè proſpettantia,nàm Falerno contermina. Alle qua- pri Faterni

I Parole il Cluerio aggiunſe queſta chioſa.Nempè vites ex -

P4 -aſſico monte Gaurum translate: quaſi Plinio haueſſe volu

tosire che le viti nel Gauro traſpiantate dal Maſſico,alle »

cºi falde in quella parte, doue egli ſouraſta al mare,fu Si- plinio se.

º º ettarimirauano come à lui di ragionar piacque, Pozzuo-cando in

li- º Baia Mà egli, forſe, con quel ſuo ſtretto motto volle , più luoghi

intendere divna tal conteſa di maggioranza fra i vini Maſ ºPºtº;

fisi- ºi Gaurani,i quali producetani in due monti per di- "e

º tºlinea con lontananza di quaſi 33 miglia fra loro op-ini,di
-- MVII. - Gg po
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ri: alla qualsifatta oppoſitione parmi, che rimandº

Stario, e con poetico ingrandimento eſaltando ilfº

dell'opera della via, diſteſa da Domitiano dà Sinueſaia

Pozzuoli,diſſe cheriſonauavn vicendeuole, 8 perlatº

procatione del ſuono,interrotto Eco dal Maſſico alGº

in queſti verſi.

Plinio Se- , Feruent littora,nobileſq; ſylua,

i" 53 It longus medias fragor per vrbes,

con Statio. º Atq, Echo ſimulhinc,2% indefrattan

so Gauro Maſſicus vuifer remittit. - -

Et all'incon- Overpiù toſto io crederò che ſe traſpiantauanſi le viti di

tre i vini, Maſſico nel Gauro, & ne ſorgeua la conteſa delorº"

"itº qual di eſſi fuſſe di bontà maggiore all'incontro quellº

ſ" a Gauro anche traſpiantamanſ nel Maſſico, e la contrº
#, raddoppiaua frà i vini Maſſici del Gauro,8 i vini Gaurº

veri gaura del Maſſico,ilche con profonda acutezzahabbiavolutº
mi. cennar Plinio, il qual anche per queſta maniera nel citº

luogo attribuì i vini Garrani al Falerno, detto perº

on l nome Maſſico mentre ragionaua del vino Fauſtianº º
" .ſ", cius genera,diſſe, auſterum dulce tenue.guidam ttadirsi

º,al ſummis collibus Gauranumgigni, mediis Fauſtianuminº

Falerno. lernum.Benche ancor poterono i vini raccolti nella ſommº

tà de'colli,ò Falerni, è Maſſici, che ci piaccia appellargli
hauer"alcuna lor ſomiglianza co veri Gº

rani,illor nome;ſiche s'io non erro,ciò che Plinio Secondº

balbettò, quaſi fra'denti, del vino Gaurano nel monteMº

ſico, & del Maſſico nel monte Gauro,ſi debba intendere

in alcuno de'ſudetti modi,dal cui ſtretto dire ingannati º

vero molti moderni autori, falſamente han dato al montº

Gauro già dimoſtrato appreſſo Baia,8 Pozzuoli, il nonº

di Falerno,il quale per altro modo fu detto Maſſico: &

tri all'incontro hanno al Maſſico di Sinueſſa creduto cº

giunto il Gauro:hauendo queſti, 8 quelli non traſpiantº

vicendeuolmente le viti Gaurane , 8 le Maſſiche dallº

monte all'altro;ma eſſi monti;& altri finalmente, che tanº

non han potuto han ben ſaputo per vſcir d'impaccionº

tiplicare vn fol Gauro in più Gauri. -

Frà i primi fà Franceſco Petrarca, il quale nella epiſº

dellib.5 delle Famigliari deſcriuendo alcuni luoghidº
vg
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veduti appreſſo Baia,º appreſſo Pozzuoli, mentonò fra gli collocarene

altri il monte Falerno con le ſeguenti parole. Vidi Faler- aleuniil Ar.

num montem, famoſo palmite conſpicuum,2% hic aridam tellu-i" -

- - - etto anche

rin morbi ſalutarem fumum perpetuº exalantemilliccinerum "n" ap

globos, 6 feruentes ſcatebras , alieni inſtar vndantis, confuſo prof e

murmure eruttatem.Et la ſua opinione parmi, che nella ſua zuoli,credu,

ti º per alcuna altra ancora fiaſſai comune, percioche "Giouanni Boccacci nel lib. 4 della Amoroſa Fiammetta.” Gauro,

nè men altroue,che in mezzo dell'antica Cuma, di Pozzuo

lº appreſo le dilettenoli Baie deſcriſſe qualcoſa aſſai indubbi- Il Petrarca
tata il piaceuol monte Falerno; il quale dà Gio: Villano Na- il Bocci,

poletano nella ſua Cronica al c.6 del lib. I fù diſteſo anche & altri au,

più oltre dicendo che fù quel monte, il qual ſouraſta alla ,ºri rifiutati

città di Napoli,8 hoggi appellaſi.Santo Hermo: non eſſen

do di più mancatoalcun altro, che ha data ſembianza, di

hauer creduto che il Falerno fù il monte, è ver Promonto

rio, chiamato tuttauia col ſuo antico nome.Poſilipo.comes

fece l'antico Autore,che ſcriſſe in queſta lingua de'bagni di

Pozzuoli, dicendo, eſſer il ſeno Pozzuolano in mezzo del

monte Miſeno,8 del Falerno;a quali autori,oltre il ſudetto

luogo di Plinio, potè hauer data occaſione di sì aperto

ſcambio quell'altro di Ateneo nel lib.1; in cui ſi deſcrive »

il vino Fauſtiano eſſer di qualità aſſai pari al Falerno che »

eran prodotti ambidue appreſſo Cuma,8 le parole del ſuo

interprete ſon queſte. Gauranum paucum, ſi nobiliſſimum,

ºalidum,craſſum, Preneſtino,ac Tiburtino pinguius. Marſicum

(fermamente deeleggerſi. Maſſicum) valde auſterum, ſtoma

ehum roborat.Circà Cumas Campania naſcitur, quod Fauſtia

n-um votant,leue poſt annum quintum iucundum potui. Mà io

mon dubbito,che quel Greco autore,benche egli di preſen

z= conobbe queſti luoghi poſciache venne in Capua, come A -

dichiarò nel lib.1 , nondimeno non ritenne poi ben à mé-f",
te la deſcrittione de ſuoi luoghi, il qual de'nobili vini mo-pio, se

ſtra hauer ragionato ſecondo la ſudetta triplicata diſtin- ambigua

tione riferita dà Plinio,de'vini Gaurani,Maſſici, detti an- méte nota

che Falerni & de Fauſtiani & nondimeno dà quel dire ſial-º-
lontanò altrettanto, quanto dà Sinueſſa fà lontana Cuma-: -

ſ:Pare dalla chiarezza del nome di queſta città,nò curioſi

altra più minuta deſcrittione, non volle alquanto larga
XVII, G g 2 i3)Cli- -
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mente dichiarar il luogo in cui produceuaſi il vino Fauſti

no:non eſſendo io nel reſto molto ſicuro, ſe queſto ſuo vi

no Fauſtiano ſia ſtato il Falerno di Plinio, del quale il mº

deſimo autore nel cap 1.del lib.23.diſſe, che nec in nouitate,

nec in nimia vetuſtate corpori ſalubre eſt. Media eius etas è

quintodecimo anno incipit.ſiche debbano in conformità del

la ſteſſa ſentenza riconciarſi le ſudette ſue parole : ne ſonº

dico ambiguo,hauendo l'Vn parlato del ſaporoſo vino Fau

ſtiano, l'altto del gioueuol Falerno: ma di queſti vinira:

Ei altri tra gionerò più copioſamente altroue. Gli altri ſcrittori poi

ſ" quali non hauendo ben conoſciuto il ſito del vero monte

a"“ Gauro,il traſpiantarono di Pozzuoli in Sinueſſa , furono

" molti, ch'hebbero per lor duce Biondo Flauio, del quale

perciò baſterammi qui portar le parole , che nella lº

iia Illuſtrata mentre ragiona della noſtra Campania, ſon

queſte.Mons verò,dice egli predicto Liris oſtio in Campania

initio proximior, varias, ci fama celehres habet nominationeſi

qui alicubi Gaurus,alicubi Maſſicus, alicubi Gallicanus ci º

âtus. primaquè pars, & eidemoſtio proximior, Gaurus diffº

Gaurelianum, vt diximus,illum appellari fecit (& noi di que

ſto preſente nuouo nome del Liri habbiamo parimenterº

cata altra noſtra etimologia) quem quidèm Gaurum montº

Plinius dicit, ſicut & Veſeuum Campania item montem, ſul

pbur ſudare(ciò fù detto dà Seruio,che ſi è riferito è dietro,

nè tal coſa in Plinio io leſſi giamai) quod aque oſtendº

salide,paullò ſuperiis etiam nunc ſcatentes,vbi turrimbalnº

rum,o balnea nunc videmus.Così Biondo. Mà qui diterº

che per ter entrato Ambrogio Leoni nel cap.11.del lib.1 della ſua Hº

zº da altri ſtoria di Nola nè in Pozzuoli,nè in Sinueſſa ripoſe il Gaº

f,s". romà appreſſo Nocera credendo che dal ſuo nome ſia º
to denominato il Caſtello in quel tratto, comunemente al

pellato.Gragnano, quaſi Gaurano; & fù il creder ſuo vltimº:

mente accettato da Giulio Ceſare Capaccio, al quale di

più parue,che nella Campania non fù vn ſolo,nè due, maº

s, auri e ben tre monti Gauri,haliendo egli anche raccolti nella fº

itarono a Latina Hiſtoria Napoletana nel cap.24 del lib.2. variº

frè Gasri, gomenti a fauore di ciaſcuno di eſſi, che io non poſſonº

accettare nè diſſimulare. -

Egli à fauore del terzo Gauro per cominciare di qui,º

- per
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quel Poeta i loro nomi furono mentouati l'wn vicino all'al

tro. Màl'intiero dire di Silio, facendo egli vn Catalogo

delle città di Campania, che furono in fauor de Romani

contro Hannibale prima della giornata, commeſſa è Can

ne,ſenza oſſeruar ordine veruno de'ſiti loro, per quella par

te, che qui a noi appartiene,è queſto.

3- - ––ſtagniſgue paluſtre

ss Liternum,6% quondam fatorum conſcia Cuma,

» Illic Nuceria,o Gaurus naualibus apta

º ” Prole Dicarch.cia,multo cum milite Graia

, Illic Parthenope,ac Pano non peruia Nola.

prole Dicarcheia. che fù edificata da Ionici Samij, come ſi

be egli hauer anche mirato alla famoſa ſelua Gallinaria ,

congiuntiſſima è Cuma verſo Literno, la qual fermamente

giungeua al medeſimo Gauro; ch'è tuttauia dal ſuo lato

Settentrionale aſſai ſeluoſo, per la qual cagione Galeno,

forſe,ne chiamò ferace divino ſol quel lato,ch'è verſo Poz

zuoli, & lo ſteſſo felplinio Secondo, il quale di più vi ag

giunſe l'altro lato verſo Baia:l'vno verſo Mezzogiorno,l'al

troverſo Occidente:& ſon ben le ſelue acconce alle coſe a

nauali. Mà non di altro, che di queſto ſolo argomento è

fauor del Nucerino Gauro eſſendoſi ſeruito il Capaccio,nè

men dal Leoni recatoſene altro contraſegno, che la ſola ſo

miglianza del ſuo nome col nome di Gragnano, degno nè

pur di eſſer rifiutato,faremo paſſaggio al Gauro del Maſſi

cos& di Sinueſſa doue non più difficile, quantunque alqua

to Più lungo contraſto,haueremo.

Il medeſimo Capaccio adunque vi reca à ſauore quelle s

Parole di Cicerone nella Orat.2 contro Rullo,riferite altra

ºltaà dietro. Hac lege Tribunitia Decemuiri vedenti accedet

º mons Gaurus,accedent ſalita ad Minturnas:adiungetur etià

XVII. illa

i pettrattar in queſto opportuno luogo di tutti e tre vina. Il gauro,
ſolvolta, ſi autualſe di quel verſo di Silio nel lib.8. creduto ap

, Illic Nuceria,cº Gaurus naualibus apta. ri:
quaſi così quel monte ſia ſtato vicino a Nocera, come da dipo,i.

Siche anzi Silio ci ammoniſce: ch'egli parlò del Gauro di II Capaccio

Pozzuoli, la qual città viene dimoſtrata per quelle parole. rifiutato.

v -

dichiarerà di qui a poco, gente marinareſca, 8 perciò ap-Silio illus

pellata dal medeſimo Poeta naualibus apta: benche potreb-ºrº

Galeno,8

Plinio illu

ſtrati.

Il Gauro,

creduto ap

preſſo il

Maſſico, non

ha ſcrittore

antico, che a

l'affermi,
-
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illa via vendibilis Herculanea,multarum deliciarum, 6 ma

gne pecunia permultaquè alia. Mà dà queſto dire come può

Del quale raccoglierſi la vicinanza del Gauro al Maſſico, del qual

";"; non veggio faruiſi mentione veruna,3 del Gauro vi ſino

i" ta il nudo nome. Forſe han forza di dichiararlaleparole
cerone di Liuio nel lib.7. (& queſto è l'altro argomento del Ca

paccio) doue egli ragionando deRomani, i quali hauean

preſa la protettione de'Capuani,minacciati da Sanniti, di

voler ſaccheggiare i loro campi,così ſoggiunſe. Iuſ Pº.

puli Conſules ambo cum duobus ab Vrbe exercitibus profeti,

Valerius in Campaniam,Corneliusin Samnium:ille ad monten

Ne ma ep Gaurum hic ad Saticulam caſtraponunt. Et pur qui nonº
isti, noſco, in qual guiſa Liuio poſſa hauer dimoſtrato, che i

ſe Liuio. Gauro fù vicino al Maſſico, anzi che à Pozzuoli, nel qual

tratto hauédo quel Romano Conſolefermati i ſuoi allog'

giaméti,ben poteua difendere il vicino fecondiſſimo cam

poche poſſedeuaſi da Capuani,i quali l'hauean tolto a Ciº

Liuio illu- mani,8 tenerne lontani i Sanniti, che vniti à quel tempº
ſtrato in amicitia co'Nolani & co Napoletani, hauea facil modº

di penetrarui; & infatti quiui dopo non molti giorni ſº

gui frà l'vno eſſercito, 8 l'altro il fatto di armi, nel quale

eſſendo rimaſo vincitore il Romano, hoſtium caſtris potitur,

quò ſe omnis Campana multitudogratulabunda effudit. Tutti

dueſti accidenti non sò quanto acconciamente poſſanº

conuenire al Gauro, s'egli fu vicino al monte Maſſico, º

à Sinueſſa,8 non più toſto a Cuma,8 à Pozzuoli: laſciº

do di notare altre ripugnanze, che il raccontato aumentº

mento, & la deſcrittione del medeſimi luoghi inuincibi

mente vi oppone.Come all'incontro all'wnico,& vero Polº

zuolano Gauro può conuenire quelche l'Autore del librº:

" º to degli Huomini Illuſtri diſſe di Decio Mure,Tribuno di

" Il" ſoldati, rinchiuſo in alcune ſue vicine anguſtie da Sanniti,

iuſtrato delcheragionerò più apertaméte di quì è poco.Ma paſſia

mo al terzo argomento del Capaccio. Dice egli,che Statio

congiunſe il Gauro col Maſſico,mentre deſcriuendoilfer

uor dell'opera della Via di Domitiano,mentouatapiù vol

te, diſſe, che dalle ripercoſſe felcivſciua quel vicendeuol

Eco,ſi qual rimandauaſi dal Maſſico al Gauro, Et pur qui

non Parmi,che per vn tal dire poſſa quel Poetaai
4
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fauore al creder ſuo,ſe inſieme la oppoſitione, & la lonta- Nè stato, il

nanza deluoghi,le quali erano frà Sinueſſa,8 Pozzuoli, vl- 4ºle º

timi confini dall'Vn capo,3 dall'altro di quella nuoua via,i""

non vagliano lo ſteſſo, che la lorvicinanza, e la lor con-fi,
giuntione.Segue nondimeno il medeſimo autore di autua-trario.

lerſi pur di Statio,3 ne cita à fauor della ſuaopinione que

ſtoemiſtichio del Carme I, intitolato. Hercole Sorrentino,

nel lib.3 delle Selue.

99 – Icario nemoroſus palmite Gaurus.

Mà noi già ſapeuamo aſſai bene,che al Gauro fù attribui

ta dagli antichi gran fecondità de'vini, ilcheancor volle»

dichiararci Statio in queſto dire (Il Cluuerio ragionando Il Cluuerio

di Cuma ſi perſuaſe appartener queſto motto ad Icaro, fi-º

gliuolo di Dedalo, vſcitogli di mente il racconto d'Icario,

padre di Erigone,vcciſo da ſuoi villani, i quali haueanſi

creduto,eſſer dà lui ſtati aunelenati col vino, che non altre

volte beuuto haueâ mai)& ſe per altro il vero ſito di queſto

monte ci fuſſe ſtato ignoto,l'haueriamo appreſo da mede

ſimi ſuoi verſi, ne'quali lodando egli i giuochi Ginnici,

che Pollio in honor di Hercole celebraua nel ſuo Tempio

in Sorrento poeticamente finge,i vicini luoghi eſſerne ſpet

tatori:& intieri ſon queſti.

3) spettat & Icario memoroſus palmite Gaurus,

i» Syluaq; qua fixam pelago Neſida coronat,

bo Et placidus Limon,numenqi Eupleia carinis

º Et Lucrina Venus, Phrygioq; è vertice Graias

ºn Addiſ is Miſene tubas,rideta; benigna

53 Parthenope gentile ſacrum,nudoſq; virorum

» , Certatus,º parua ſua ſimulachra corona

Mà perauuentura nè io il niego,ſarà di qualche forza l'ºl- Benche fa

timo ſuo argomento preſo dalle parole del libro di Gior-"

anando della ſucceſſione de'Tempi,8 de'Regni,in cui ſi par-,"-

1a di Fabio Masſimo in queſto modo. Itaquèper Samnium preſe da

a otum,per Falernos,Gauronoſquè ſaltus ſic macerauit Anniba- Fioro.

Aem,vt quiafrangi virtute non poterat, mora comminueretur.

ie quali furono tolte di peſo dal cap. 6. dal lib.2. di Floro.

siadunque qualcoſa diremo, eſſendo ben molto noto

Per l'hiſtoria di Liuio nel lib.22; che Fabio tenne à bada »

a Hannibale in Campania di là del Volturno, hauendo col

XVII. -
ſuo
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Ma per eſ

biato da am

ſuo eſercito occupato il m5te Maſſico,al quale convieni

re,che fù vicino il Gauro di Floro,8 di Giornando? Etin

ſº ſº vero ſe alle lor parole ſi dee ſtare,haueremo hauuto nella ,

noſtra Campania queſto altro Gauro,egualmente del Polº

" zuolano fecondo di nobil vino poſciache egli fu così viti

no al Maſſico,8 al Falerno. Mà io m'auueggio,che queſti

ſcrittori, ingannati dalla ſudetta comune proprietà di quº

ſti monti,fecero ſcambio dell'wn nome nell'altro, 8 ſaram

mene teſtimonio il medeſimo Liuio,dal cui racconto Flo

ro preſe il ſuo,che fù poi replicato a puntino dà Giornale

Litio ri- do. Il dire di Liuio fù queſto. Per iuga Maſſici montis, Fabiº

ſcontrº ducente propè deintegro eſtorta ſeditio, acducesſeditionis Aº
º"C":O, cenſi quidam.fuerat enim ſilentium per paucos dies,quia cum º

io,ndo leriis ſolito ductum agmen fuiſſet,feſtinari ad prohibendampº

filoro illu

ſtrato.

pulationibus Campaniam,crediderant.Vt verò in extrema ing

Maſſici montis ventum eſt,hoſteſuè ſub oculis erant, Faleri

agri,colonorumquè Sinueſſe teia vrentes, nec vlla erat mentiº

pugne,ſpectatum buc,inquit, Minucius ad rem fruendam º

iis, ſociorumque cedes,o incendia venimus ? Così Linio, i

quale del tutto tacque il nome del Gauro anche nel reſto

di quel racconto intiero,come parimente fece ogni altrº

autore,che di quel fatto habbia ragionato. Màdar potrai

medeſimo Floro aſſai manifeſto inditio del ſuo preſo ſi

bio,non hauendo altra volta nel cap. 16. del lib. I parlatº

più che di vn Gauro ſolo, mentre mentouò i monti di Ci

pania,fecondi di vino,vn per vno,dicendo. Hic amifiiviti

bus montes,Gaurus, Falernum, Maſſicus, ci pulcherrimus on:

nium Veſuuius. Se pure non vorremo del tutto negatti

Gauro Pozzuolano& inſieme vanamente perſuaderci, di

Floro nel ſudetto catalogo di queſti monti oſſeruò l'ordine

de'loro ſiti;ſiche l'Vnico Gauro ſia ſtato così nella Campº

nia,come è nel ſuo dire,vicino al Falerno, 8 al Maſſico,è

dal Veſuuio lontano:hauendo egli con altro artificio riſer

bato à quel monte l'Vltimo luogo, al quale diſpoſto hauea

conceder l'wltima, & ſomma lode. Così parimente Plinio

Secondo , il quale altre volte deſcriſſe il Gauro appreſo

Pozzuoli, né men più che vn ſolo ne mentouò nel capi

del lib.3. ſimilmente numerando i nobili monti, feracidi

vino di queſta regione in quelle parole. Dein

- - Maſi
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Meſiti,Gaurani, Surrentiniquè montes.nell'ordine del cui di

re ben riſcontraſi quello de loro ſiti percioche il vero Gau- Plinio: e

º da lui ſteſſo dimoſtrato giace fra i colli Maſſici & i col-"
li di Sorrento. Et ſecondo il medeſimo bene oſſeruato ordi, i “
ne mentouollo anche S.Paolino Nolano nel terzo Natale »

di S.Felice ne ſeguenti verſi. º

n i - quos manibus amplis i

» Diues babet Capua,2% quos pulchra Neapolis,8 quos ,

m Gaurusalit,leta exercent qui Maſſica,quiquè , o

» Vfentem, Sarnumq; bibunt– - , . .

ne'quali deſcriuédo vna certa ſua Cápania,che altrouehò

dichiarata,volle nel nome di Capua dimoſtrare la ſuaparte

fra terra;& negli altri nomi di Napoli,8 del Gauro, 3 de

gli agricoltori del Maſſico, camminando dà Oriente verſo

Qccidente, la ſua parte vicina al mare. Floro adunque, il Floro, se

quale pervn verſo concorde à Liuio, 8 per vn altro con: Giornando

cordeà ſe ſteſſo, e ad ogni altro dir douea,che Fabio Maſe notati.

ſimo hauendo occupati i monti Falerni, 8 i Maſſici, tenne ,

º à bada Hannibale,ſcambiò il nome di Maſſici in quello di

Gaurani & fa il ſuo dire ſenza altra maggior cura,ſeguito -.

poi dà Giornando. Ma io mi auueggio, che à fauore del"fi

GauroSinueſſano può oppormiſi il nome della Poſſeſſione iº,
- Gauronica,donata con altri molti doni dà Coſtantino Mar ronica,men

gno alla Chieſa degli Apoſtoli,dà lui ſteſſo edificata in Caº touata da -

pia la qualdiceſi da Anaſtagio Bibliotecario nella Vita º

di San Silueſtro, ch'era nel territorio di Seſſa, la qual città

di Sinueſſa fra terrafi di poche miglia lontana. Le ſue pa.

ole ſon queſte obtutit poſſeſſionem in eodem territorio Sueſ

ſºe Gauronicam praſtantem ſolidos quadraginta. Etil noſtro - -

Michel Monaco nella Par. 2 del ſuo Santuario moſtra ha- a

ºer creduto,che quella poſſeſſione fà doue è al preſente va ... ,

Saſale di Seſſa, appellato Soruello alle falde Settentrionali -

del monte Maſſico, il cui dominio afferma,hauer oſſeruato,

che appartenne per lunga età alla Chieſa Capuana hauen

done ritrouata memoria fin dell'anno 1389,ſopra del qua

le ella tuttauia ritiene nelle coſe eccleſiaſtiche l'autorità

Veſcouale Siche non potrà negarſi, hauer quella poſſeſſio

ne Gauronica preſo il nome dal monte Gauro,nel quale eſſer

donea collocata. Nè invero queſto inditio io ne diſpreg
o -XVII. H h gia
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Ne ſarebbe giarei ſe egli poteſſe col detto di alcun altro più antico ai

con ſolo aſ tore riſcontrarſi. Ma quanto ſiano fallaci queſti argomenti,

ſ" preſi dalle nude appellationi delle coſe, per tralaſciarne,
argomento, ogni altro eſempio,può ſcorgerſi dà queſto che molti mo:

derni ſi ſon perſuaſi che il fecondiſſimo campo hoggi chia

mato il Gaudo.il qual giace dal lato Settentrionale del ve

ro noſtro Pozzuolano Gauro,fù denominato dalſuo nome,

8 altri attendendo la ſomma fecondità ſua, han credu

to, ch'egli nacque dà quel motto di Plinio,nè men per al

tro dà eſſi ben conſiderato,col quale nel luogo citato a die

trofù dà lui detto,non già della Campania come penſaro

no,mà dell'Italia,vno in loco gaudétis opus eſſe natura:& non

dimeno è molto più probabilcoſa, che il Gaudo ottenne,

ueſto nome dal barbaro nome.Gualdo; col quale, ſon più

di 9oo.anni, fu chiamata molta parte di quella contrada,

come può oſſeruarſi nella Cronica di Leone Hoſt ai c.47&

al c.55 del lib. 1. & in quella del Monaſtero di S. Vincenzo

si più le all Origine del Volturno allib. 2. Mà è purtroppo vero

3iero arge quel detto Ariſtotelico, che ad pauca reſpiciente facile pro

mento ne ſo nunciant; il quale ancor doppiamente contiene à Biondo

:"- Flauio, nel cui nomecompirò queſto ragionamento del fal

i ſo Gauro Sinueſſano, dà lui introdotto prima che da ogni

" altro, il quale non moſtra hauerne hatnuti altri argomenti,

che quello della appellatione del vicino fiumeGarigliano,º

quell'altro delle calde acque che ſorgono no litane dal luo

go,doue fù Sinueſa:percioche Plinio habbia detto (a die

troauuertij,che ciò fu proferito dà Seruio) che il monte,

Bićdo Fla- Gauro al pari del Veſuuio ſudaua ſolfo:nulla più ricordanº

uo, 8 il doſi delle molto più manifeſte, 8.i miniere del

ºi"s, fuochi ſotterranei che ſono appreſſo Pozzuoli cadute anco,

, “ra di mente al ſudetto Capaccio il qualpensò,che il Gansº
fù detto ſulfureo dà Auſonio" i & ſe va

tal detto interpretarvorremo ſtrettamente, douette quel

monte per ſe ſteſſo eſſere ſtato in alcun tempo ſulfureo,per

la qual cagione,8 inſieme per la copia"
uio,ò ſia Plinio e il mentouato Poeta, n'habbiam fatto col

Veſuuio aſſai acconcio paragone a noi al

Mà io ſcorgo, che dà alcuni moderni chioſatori di Gio

uenale è ſtato creduto il Gauro fin da'cempi di quei Satiri:
- e CO -

º
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ºdel tutto nudo di alberi; ilche ſe ſia vero, fianigli Nºn fa il
è ſtata attribuita così gran fecondità di vini, perci AM. Gauro

- . . -.- - - - - - Es- ercioche,a ſeguenti ſuoi verſi della Satir.9. ip ,"

º e Trifolinus ager,facundis vitibus implet, di viti. ”

99 ºſpeſium45 iugum Cumis, Gaurusinanis, -

ºrnardº Autunnº recò queſta poſitione. Gaurus mons Bernarde

CºPºlº inani, ſuperexauſto, aut tranſatto vindemiarum ºnno,et

ºfeºelinamis dicitur, quia omni arbore ſpoliatus eſt. Etº", -Federicº Cerutovi recò queſta altra Gaurus Campania mbsi" II

ºmni arbore ſpoliatus,ſolis autem vinetis ſcatens. Così queſti

ºriforatieri a quali eſsedo ſtata forza ragionar di luo.

i"ºrnº veduti,8 per eſſi camminarcoidire a tentoni,

e non fa lecito giungere alla vera ſpoſtione de recariverſi,

"ºgrºiaino Mà del Capaccio autorpaeſa
gºal qual parne nel ſudetto cap.24 del lib.2 della Hiſtoria

Napoletana, che Giouenale volte dimoſtrarci il Gauro

ºagrº ºlturamineptum, nullo arbore conſitum ſed nudum. Il Capaccia

4ºre non credendum vitibus fuiſſe abundantem, che diremo? rifiutato,

Forſe egli in quel ſuo libro non curatoſi di darci attrade

ſcrittione, che di quei luoghi ſoli, a quali con piaceuole »

barchetta perdiporto hebbe alle volte à nauigare, nulla ,

" votº del Gauro più di vero del ſudetti foraſtie

º dichiararci. Ma lo ſteſſo Poeta nel medeſimi verſi non

altrº ci propoſe che la fecondità de vini di queſto mite, al

ºnºrelodata come ſi è veduto a dietro,dà Silio, dà Auſo

"i"dà Plinio(Ateneo che diſſe Gau- Ateneo

ºP4rºmiſed mobiliſſimum,vegga egli per queſto capo o no 3

guantobene)Siche di quelchei"" ſ"i;O ato.

douea eſſerſi auueduto,non potrà hauer giuſta ſcuſa. Per

"ººtierº molto tempo prima di coſtoro ſi era autiato vs tat.

º sºgº al pieno ſentimento del voto Gauro l'ignoto illi,

º anno della Deſcrittione de Bagni di Pozzuoli, già ſte cauta

ºltrato con ſue Note da Gio Franceſco Lombardo, ha

ºdº Penſato che quel monte fa detto a quel modo, per

"aſi ſºffºſſus ertitit 8 queſta poſitione per qualche

i"Pºlº al mentouato Capaccio, il quale la ſpiegò

da""Parole Inanen dicit,nàm cauernis olimabun

l'altraiºpºi quaſi non reſtatone contento ci recò.

ºrmente ſua Et invero non dee crederſi, hauer

- XVII. H h 2 par
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Ma esuene parlato quel Poeta della natura di quel monte,ma della ſui

º ſºlº faccia la quale benche di fuori appariſca ſimile è quella,

".#5 di ogni altro monte:nondimeno egli nel ſuo ſeno,non mol
te,nè naſcoſte cauità:mà vna ſola,molto ben manifeſta, e

molto bengrande ne contiene di forma pariſſima a quella

- che negli antichi Anfiteatri oſſeruar poſſiamo; la quale è

altrettanto profonda,quanto ſorge l'altezza del monte, al

ciousnate largandoſi in vn piano cipo di molte moggia,dotato d'una

illuſtrato mirabil fecondità, il quale comunemente è chiamato dalle»

i"del paeſe. Campiglione.Entrarſi né può in quel ſuo vano

Iorche per vin ſol adito, il qual ſi ſcorge, che fu aperto con

molta fatica dà quel lato del monte , che verſo Oriente,

ſouraſtaall'antica via Conſolare,la qual conduceua diPoz

zuoli in Capua, é tuttauia ne vien detta Campana, di

cui inteſe non ſol Plinio Secondo,come dimoſtrerò poi mi

Heliodoro nel libro de Spettacoli Italici in quei verſi rife

riti dà Giouanni Stobeo nel Ragionamento 98,che in La

tino han queſto ſentimento. -

» . Italie qui non procul preterit collem

so Gaurum locus quidam ad lanam viatoribus

s . Inclimat ſplendidus, niuofus.- .

ilche fù aunertito dal Cluuerio,il quale nel reſto nulla più

- diſſe della ſudetta cauità , che nè men dà altro ſcrittore i

3" º - ch'io ſappia è ſtata ancor oſſeruata. Simil cauità à queſta

º"iº mà di ampiezza di gran lunga minore,è quella,la qualvº
i vas-deſi nel nuouomóte métouato à dietro il qual nell'anno di

ue, ci li , Criſto 1538, ſpinto fuori della terra da fuochi natiui della

ſºldº , ſteſſa cotrada,ingombrò il lago Lucrino, 8 appariſce tutto

"ſolo come è anche ſolitario il Gauro béche fabbia da lati
ºaltri collisiche nonpiù dir potremo, che il ſuo voto fù per

per la ſua nudità,ò ſcarſezza di alberi,8 di viti,nella cui ca

uità è all'incontro l'agricoltura cotátofruttuoſarnè di altrº

voto, che di queſto hauerà parlato Giouenale. Mà di qual

móte parlò il medeſimo Poeta, di cui diſſe ch'era ſoſpettoſo

à Cuma?Et di qual ſoſpetto propriamente potè egli ragio

nare?A queſto ſecondo queſito non biſogna andar cercanº

do riſpoſta di lontano, eſſendo aſſai vicini i ſudetti fuochi

della medeſima contrada, i quali altre volte douettero ha

uerla, 8 forſe ancor più che non fece nel ſuo naſcere quei
- nuo

-

-
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nuouo monte danneggiata. Màgià parmi, di quà poterſi taſsiatasi,

anche baſteuolmente intédere che il medeſimo vano Gau- della ri:
ro era" monte a Cuma ſoſpettoſo che gli ſedeua a pie-" de'fuo

de dai fiolato occidentale di quale altre volte foſſerº ſci-".
te fiamme, eſſendo egli anche dalle medeſime eruttioni, ifi

nella guiſa pur di quelnuouo monte ſtato prodotto;poſcia-ri, -

che ſon queſti due méti egualméte invn ſito nel quale ab

bondano le miniere di queſti fuochi, 8 contengono ne'lo

ro ſeni cauità cotato pari;ne penſo io, che queſti argomenti

deueran riputarſi debili,3 inefficaci,ſe ben ſi oſſerui la for

za,& la ſudetta nuoua eſperienza de'medeſimi fuochi. Po

trebbe ben dirſi, che Giouenale moſtrò hauer diſtinto il ,

Gauro dal monte,è Cuma ſoſpettoſo:mà ciò non impedi

ſce quelch hò detto della cagione della cauità ſua: & poi à .

chi non è nota la licenza de'Poeti & la neceſſità ch'han ne

loro verſi, i quali ſpeſſe volte vna täta eſattezza ſogliono di

ſpreggiare ? Nel reſto benche io mi perſuada, eſſer ſeguita

in remotiſſimi tépi così moſtruoſa naſcita di queſto mon

te,ne quali parimente, come dimoſtrerò di mano in ma

no, altre grandiſſime eruttioni cacciarono dal ſeno della s .

terra in queſta medeſima regione altri monti minori,S an- -

cor maggiori: nondimeno non penſo, che Publio Decio L'Autºtº

Mure, del quale l'Autore del libretto degli Huomini Illu-"i
ſtri,come accennai anche à dietro, diſſe, ch'eſſendo Tribu-"

no di ſoldati , exercitu in anguſtijs Gauri montis inſidijs ho- -

fium(de Sanniti) clauſo,accepto,quod poſtulauerat praſidio, in

ſuperiorem locum euaſit,hoſtes terruit ipſe intempeſta notte cu

ſtodias ſommo oppreſſas,incolumiseuaſit:non penſo dico, che

fa chiuſo nella ſudetta cauità del Gauro; ma ben frà le an

guſtie" appellati Leucogei, che ſi diſten

dono verſo Napoli,8 ſono dà quel lato della ſudetta anti

ca via Campana. - -

2 inx. Pozzuoli città suoi principi suoi attre- #
Icimenti. Foro di Volcano, cipio detta.

-- - - - Dicearchia

Appreſſo a queſto monte nella medeſima riuiera ſegue , º ºº

la più volte mentouata città di Pozzuoli,con più antico no-:per

me detta da Greci. Avarxia. Dicearchia: già molto cele-, a

bre ſuoi bagni,
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- bresi per eſſersi ſtato va comuniſſimo Porto delle manigi

tioni di Egitto, é di Aleſſandria & di altri luoghi di Qriº

te,& di Occidente:come per gli ſuoi piaceuoli & medici

nali bagni, per cagion de'quali par che Plinio Secondo dir

voglia nel cap.2 del lib:31 ch'hebbe i ſuoi natali: dichia

randoci inſieme,ch'ella appartenga alla noſtra Campania,

mentre de'ſuoi medeſimi bagnifrà quelli di altre regioni

così ragiona Augent numerum Deorum nominibus variis,vr

beſque condunt,ſicut Puteolos in Campania, Statiellas in Ligº

ria, Sextias in Narbonenſi prouincia. Et parimente Gioſeto

Hebreo l'attribuiſce alla Campania nel principio delli,

19 delle ſue antichità, le cui parole non mi par biſogno di

Plinio Seº riferire.Mà Plinio non douette dà ſenno hauer queſta opi.

i" ilº nione della fondati, ſua mà per quel ſuo frequete coſtume

º di voler generare nel ſuo lettore imagini grandi di moltº

coſe che ſcriſſe parlò a quel modo:hauendo ben volutoi:

tendere della marauiglioſa frequenza, è ampliatione di

quella città, la qual nacque da ſuoi bagni, ſiche ella perciò

fºsºe ebbe potea dirſi nuouamente fondata. Màlaſciando il ragionar

i. di queſto, egli è ben certo, ſecondoha l'interprete di Stº

mani. bone nell.5 che fuit antiquitùs nauale Cumanori Dicearchiº

-- extruttum in ſupercilio montis; per cagion del qual ſitoſº

Silio illu- furono i ſuoi muri chiamati alti dà Silione verſi,ch'hòrº

trato, Stra-cati à dietro,S l'altra parte di queſto dire di Strabone può

" º riſcontrarſi con quello di Dionigi Halicarnaſco, il quale

i" ri nel lib.7 rendendo conto delle ricchezze de Cumani,diº
ſcontrati, eſſer di ciò ſtata cagione, comevengon fatte Latineſe ſue

parole, quod totius Campani agri fertiliſſimam partem poſº,

rent & opportuniſinos circa Miſenum portus habereni i fili

quali aſſai acconciamente ha luogo il porto di Pozzuoli

Dionigi, benche dà lui non fù diſtintamentementouato, forſe, Pº

itali illu- che atteſe i primi tempi de Cumani, ne quali non eſſendº
ſtrato. ſtato ancor dato principio à queſta città, né men poteº º

ſer nato quel ſuo primo , non che il preſente ſuo ſecondº

nome;ſiche io non conſento al Cluuerio, in queſto ſeguº
Il Cluuerio, del Capaccio, il cui nometacque, che Pozzuoliportº
ºi" be crederſi edificata da medeſimi Cumani, che qui heb

cio rifiutati, bero il loro Arſenale,8 il lor porto; poſciache quel luogº

non douette per quel tempo habitarſi a modo dii"

le

-
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pri althabitationi di artefici , 8 di turbe marinareſche con

igi sienſi di città il nome. ...
ai Et in vero fu Pozzuoli edificata nell'anno quarto della Fà Pozzuoli

pia 64Olimpiade,che viene nell'anno di Roma 232, nel quaf º fºtº ºe'

imi tempo era già ſcorſo l'anno 533. della fondatione di Cu-" ti:

mus ma, 8 le coſe de Cumani, ſe non eran cominciate aſſai"en e

isi apertamentead inchinare per ogni modo ventuano molto

in ſpeſſo trauagliate si dà altri popoli d'Italia inuidioſi della
º si loro felicità,come da vicini Capuani Etruſci, ilche nel ra

prirsi gionamento della medeſima città ho dimoſtrato vien da
ipiº S.Geronimo nella ſuaverſione della Cronica di Euſebio,

mini notata la fondatione di Pozzuoli nel tempo, ch'hò detto,

" ºſi attribuiſce a Sami, quantunque nel Greco teſto di
ofei quello autore di ciò non ſi habbia parola; ma per queſta -

inigri parte Stefano Bizantio è ſeco di accordo. Le parole di San

miº Geronimo ſono le ſeguenti. Sami Dicearchiam condiderunt,

sia ºnne Puteolos vocant. Quelle di Stefano in Latino di

"sºno così Puteolivrhs Italie,samiorum opus, que et Dicear
migiº chia dicitur. Mà Stefano par che altra volta ſotto la voce -

º a Alua dà ſe ſteſſo, 8 egualmente dal dire di quel grauiſſi-Stefano

" moautore diſcordato habbia,dicendo, che oltre alcuna al- Bizantio

" tra città detta a queſto modo (8 intende di Dicearchia ) : gi:
ºſi eſio aliainTyrrheno mari Ionum colonia. Talche non fu dai, có

". Sami edificata Pozzuoli. Fù nondimeno Stefano, così di-cordato. ”
ltº ºicendo, concorde à quelche S.Geronimo ci hauea inſegna-

-

". to, & à quell'altra ſua narratione ; percioche egli inteſe di

º quei Ionici,che habitarono l'Iſole Ioniche, fra le quali,8 il

mº, noſtro velleio nel lib.1.& Dionigi Africano, o ſi debba ap

"º pellare Aleſsadrino,nella Deſcrittione della Terra collocano

" ºsano i cui verſi reſi latini,º alquanto raccorciati dà

" Priſciano ſon queſti - - -

" Al Aſia partem, qua tanguntaquora primam,
i" s Delon circumdant has dicunt Cycladas eſſe.
iº p Continuò sporadasceù ſtellas aſpicis almas,

º » Ionidaſq; ſimul,quas intèr Caunus,6 alte
ſº i Sgm? Samus atq, Chiusitelebrate nomineclaro, -

º Velleio hà in queſto modo. Iones,duce Iome profetti Athe

i gº ni, nobiliſſimam partem regionis Aſia maritime occupauere,

iº que hodiejuè appellatier Ionia. vrbeſquè conſtituere Epheſum.

º XIX &c." XIIA
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&c. multaſquè in Egeo, atquè Icario occupauere Inſulai, Se

Et baueants mum,Chium,Andrum,Tenum,Pharum, Delum,aliaſguè ignoli

ſºggiº, la les.Adunque gli Ionici Samij fondarono Pozzuoli nel polº
tirannide - - - - - - -.

"i, to de Cumani fuggendo come congetturò Gioſeffo si
i", gero negli Auuertimenti ſopra la ſudetta Cronica di Euſe

di policrate bio, dalla lor patria, & dà Policrate, il quale con due ſuoi

fratelli n'era diuenuto Tiranno,ſei anni prima. Et qui io mi

dò à credere,che ciò non auuenne ſenza il conſentimento&

Eſſendº ſtati ſenza molto acconcio de'Cumani, i quali nello ſteſſo tem
i" "i, po eran trauagliati da ſudetti loro inimici,ſiche fra mede

c, ſimi anni inuitarono ſimilmente al loro aiuto contro de

Tirreni,ò dicanſi Etruſci, Hierone Re de'Siracuſani, ilche

raccontaſi dà Diodoro Siciliano nel lib. I 1; & molto cara

mente accettar douettero queſto arriuo de'Samij, gente

Iſolana, 8 marinareſca,laonde & per l'uno º per l'altro ſo.

corſo nell'anno 3. della Olimpiade 76, che fù di Romai

279 riportarono in mare vna ſegnalata vittoria de'medeſi

mi Tirreni,come ſi raccòta dal ſudettoDiodoro,3 dall'Al

tore delle Olimpiadi vien notato.Giouami di credere che,

Il cui datº il capitano di queſti Samij,fondatore della nuoua città; º

ºi.i. ſe pure fondatori nè furono i Cumani: giouami, dico di

i , credere che chiunque fi il ſuo autore, fu detto. Dietrº

piata. Di nome aſſai vſato da Greci, onde ella fa appellata Ditº

cearchia chia; l'etimologia del qual vocabolo credettero gli antichi

grammatici eſſer diſceſa dalla forma del giuſto gouemo,

.- col qual ſi regeua(Dicearchia,diſſe Feſto,vocabatur que nunº
i" rifiu- Puteoli, quºd ea ciuitas quamiuſtiſſime regebatur) ilche diº

- città già fondata, è ancor diuenuta aſſai proſperoſa º

grande,potrebbe acconſentirſi:nò già di queſta, che all'hº

naſceua,& per molti anni,fin al tempo della ſecoda guerº

Cartagineſe nello ſtato di eſſer picciol caſtello ſi"
a A Dicearco in vero,non per licenza poetica,come ſoſpettº

"iciuteriol'attribui"
notate Selue,doue coſtretto dalla miſura del verſo il chiamò. Dº

carco.dicendo, .

, Mattè animo,quòdgrataprobas auòagrata frequentº

a5 rua,necinnideant, que te genuere Dicarchi e

1, Mania– ſi - --:

Di cui fece mentione ancor la ſeconda volta nelciI

v

.) º,
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delib.3 º ancor la terza volta nel Carme 8. del lib. 4, pur

delle Selue:che ſon luoghi, parimente prodotti dal medeſi

moCluuerio, ſenza hauerne egli raccolta altra coſa di nuo

uo.Nel reſto poi io non ſono ſicuro, con quanto buona pro- Ht anche a

prietà,ò metafora,Silio chiamò Pozzuoli, città del Fereciadi citta' de Feº

ne'verſi del lib. I 2;recati altra volta è dietro. recidi: ma e

n 2 e poſtdudm perſpetta viro,regreſſus ad altos f"ſºm Inde Pherecyadum muros, & frondentia leto a

99 Palmite deuaſtat Nyſea cacumina Gauri.

Il qual modo di dire perauuentura non fù men licentioſo Silio illu

di altre denominationi pur da lui vſate:& di quella ſpecial-ſtrato. Se ne

mente,onde al parere di Gio Battiſta Pio nel cap.156. delle ºi

ſue ſeconde Annotationi chiamò Focaica la baliſta Sagun- -

tina; percioche Sagunto era ſtata fondata da vn compagno -

di Hercole Tebano,3 Focide fù compreſa nella regione Te

bana;& chiamò ancora i Romanico nomi di Sigei, Retei,

Eneidi, Dardani,Laurenti, Idei,cº Hettorei; & i Cartagineſi

appellò Cadmei. Si che potremo ancor credere, che Fere
ciadi furono da lui detti i primi Dicearcheſi,che vennero di i

Samo,eſſendo ſtata quell'Iſola molto illuſtrata da Ferecide,

i detto Samio per cognome. Et mi perſuado, che alquanto

più à mente di Silio ſia queſta ſpoſitione di quella che ne fa

penſata da alcuni riferiti dal Capaccio nel principio del ſuo

ragionamento di Cuma,i quali diceuano,Cumanos, 3 Nea

politanos Pherecyades dici a Pherecyde eorum duce;del che non

haueano altro autore, che il creder loro; alli quali laſcio di

porre à conto, che Silio iui parlaua de'cittadini di Pozzuo

lisnon già de'Cumani,nè de'Napoletani;& ſimilmente nul- - --

da dico del Capaccio,che con ſuo doppio inganno applicò i il Capaccio

medeſimi verſi al ſuo falſo Cauro del Maſſico, del qual è ºppº
dietro ſi è ragionato. te notato.

Alli Samijadunque, detti ancora col comun nome di Io- Nº fà e

aici eſſendo ſtata attribuita la fondatione di Pozzuoli, par"

chealtrimente di ciò habbia ſentito Pauſania, il quale nel "i,
lib-4.& nel lib.8.mentouando le ſue acque,S: i ſuoi bagni,la ſci,

chiamò città de'Tirreni, è diremo degli Etruſci: quaſi che »

dalla ſteſſa gente ella foſſe ſtata edificata.Ma Hadriano Tur

aeb o facilmente accuſarebbe lui di errore, il quale nel cap.

sº del lib. 2.2. de ſuoi Aduerſari condanna per falſa quella

AVIII. I i let
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lettione di alcuni verſi di Lucretionel lib.6, per la quale i

vengono accoppiati inſieme Cuma, il Lago Auerno, 8 i

monti Etruſci. Quisenim, dice egli, in Etruria putet eſe

- Auernum, quem in Campania vno ore omnes fatentur? Non

I quali do- coſi farebbe Iano Parraſio; percioche ne Commenti ſopra

º" º Claudiano preſe à difenderla ſudetta controuerſalettione

º diLucretiocolraffronto di Tibullo nella Elegia 5. delib.

3;il quale chiamòfonti Etruſci, & linfe Etruſche. i naturali

bagni, che ſorgono nel medeſimi luoghi intorno Pozzuoli,

& ne venne maggiormente perſuaſo appunto da queſto di

re di Pauſania, 8 dal dire ancora di altri autori, che ſcriſſe

ro,eſſerſi habitata la Campania intiera da queſti Tirreni del

che non può dubbitarſi; ma nè parimente può dubbitarſi,

E, degli e- che ſotto il loro comun nome furono alle volte compreſi

ruſci ſpe- peculiari Tirreni,ò vero Etruſci di Capua,del che ci ammº

cialmente di ni Polibio nel lib.2.8 in altro luogo ione ragionerò copio

ºPº: ſamente, i quali eſſendoſi impadroniti di Cuma, douettero

anche hauer fatto acquiſto di Pozzuoli, che perciò potevº

nirne detta lor città, ſe non per altra cagione. Il Capaccio

nel ragionamento del Lago Auerno aſſai ſtranamente per

sò,che fuſſe potuto dirſi Etruſco quel Lago è Gigàtum pari,

que in Etruria in Phlegrea illapugna (con Hercole) eietta di

non accortoſi, in qual modo poſſa intéderſi,chealci luogo

prenda il ſuo nome dal nome di altro luogo, in cui ſianº

fuggiti i ſuoi habitatori: laſciado,che divntal paſſaggio de

noſtri Giganti in Etruria non ſi è parlato da veruno antico

"da Strabone ci fù detto nel lib.6.come ſino

- gatò ragionandoſi di Literno, che di quà i Giganti fuggirono

i"" ne Salentini, regione peri al"

fruinebo ri-truria; ſiche Pozzuoli per la ragione recatane dal Parraſio,

fiutato. non conſiderata dal Turnebo, & per l'altra più riſtretta, che

n'hò io accennata,benche non la fondarono i Tirreni, fuior

città riputata. Hauerei bé voluto,che il medeſimo ſcrittore

- non haueſſe riſtretto il ſentimento di queſta voce. Tirreni,
Il cui" nella epift.37 di quelle, alle quali poſe il titolo. De rebus per

"".", epiſtolam quaſitisi alliſoli habitatori dei luoghi a canto il

fi di lui, mar Tirreno, dicendo.Tyrrheni maris accolas omnes appellº

occidentali. Tyrrhenos Greci ſolent.Percioche da Stefano Bizatio, il qual

dalui vien citato a fauor ſuo, anche irono hannºcittà

. . -
de

º

l
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d'irreni,Picétia, & Sueſſa, ch'eran mediterranee,col no- II Parrafo
mede quali ſpeſſe volte fu non ſol chiamato ciaſcuno Ita-" il

lino ma ancora larghiſſimamente ciaſcuno ºccidentale."come fa con accorta diligenza oſſeruato dal Cluuerio nel a

capi del lib 2.della ſua antica Italia, che frequentemente a

da me vien citata. - e º

Ma la cattiuità de Cumani, ch'auuenne intorno a 1oo. Rimaſe Poz

anni dopò la fondatione di Pozzuoli,la qual tuttauia dice- usi idi

ºf Dicearchia, non mi laſcia credere, che queſta città nei Di

medeſimi ſuoi primi tempi fuſſe aſceſa a molto alto grado: ii i:
ºmen parendomi che i vincitori Capuani ſi foſſerdouuti",eſſo ſta:

ſerie di quel portone loro trafichi di mare da quali eſſi,

Pºteano trarre vtil non minore aſſai più facilmente per via

ºlanauigatione del fiume Volturno, come al ſuo luogo

º dichiarato. Et mi rende ſicuro di queſta mia opinione

ºche diſſe Liuio nel lib.25. & nel lib34 le cui parole ho

ºate nel ragionamento della città, chiamata Volturno, per -

le quali appariſce, che Pozzuoli fin al tempo della ſeconda sia al ten.

i" Cartagineſe fu vn piccio caſtello la prima volta ri-":
"atº º preſo a frequentarſi da Romanicon l'occaſione, i"

della fidetta guerra (di Quinto Fabio diſſe pur Liuio nel ,per ca

librº che ex autoritate senatus Puteolos , per hellum captum gion della

ºentari emporium communit) & appreſſo poi à pochi an- "; preſe

ºccreſciuto divna loro colonia di trecento famiglie,quà- iºf;i"

anche ottenne il preſente nome, delchehabbiamo teſti , ,-

ºnio non ſolamente Liuio, ma Strabone, che appreſſo il doi, i pri

ſuo interprete ne ragionò nel lib.5.nel ſeguente modo, Sub ſente nome,

ºpus Annibalice expeditionis e coloniam Romani deduxe

ºtti vrbique Putiolosnomenindiderunt à puteis. alii a fatore -

ºrum totamiſtam regionem ſic dici cenſent ad Baias vſque,

º agrum Cumanum,quod ſulphurisplenafit,acignis,6 calida

º quarum.Coſi adunque accreſciuta queſta città di nuo- -

ºi habitatori; & ſi per cagione de' ſuoi bagni, gratiſſimi a

medeſimi Romani, alchè Plinio Secondo attribuì la ſua in

ºrafondatione: come ancora per cagione del ſuo porto, ... ...

ºſo con induſtrioſa cura ſopra la naturalezza del ſuo ſito,"

º più capace & più ſicuro, ſempre più, º più frequentata ".
in molta riputatione, è fama, diuenuta inſieme vn cº-i a i

ºuniſſimo mercato di varie genti,come lo ſteſſo Geografo, genti,

XVIII. I i 2 & alcuni
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& alcuni altri antichi, mentouati da Feſto,dimo

Frbsea,diſſe Strabone emporium eſt fatta maximum & bala

ſtationes mauium manu conſtruttas. Et Feſto. Minorem Delan

Puteolos eſſe dixerunt, quòd Delos aliquandò maximum emº

- º vium fuerit totius orbis terrarum, cui ſucceſſit poſtea Puteole

- num quod municipium Gracum antea Dicearchiavocatum di

- vnde Lucilius (viſſe queſto Poeta dopo la terza guerraCiº

tagineſe,hauendo militato nella Numantina)

- a» . Inde Dicearchum populos, Delumque minorem.

v. Et fin da quel tempo ella, che già era ſtata fondata in ſuper

“ e cilio littoris, & ben molto anguſto, quaſi ſopravno ſcoglio

doue è anche hoggi collocata,cominciò adallargarſi nevi

cini colli, S nell'inferior piano, dandoci di queſta ſua am

iezza manifeſto argomento le ruine de' ſuoi edifici, che

ingombranogran parte de'fudetti luoghi: & della molti

copia del ſuo popolo i numeroſi ſepolcri di vario lauorº,

ſecondo la varietà della conditione delle perſone, è detº

- pi,che ſono rimafi dall'uno, 8 dall'altro lato della Conſº:

º º pºlare via Campana, mentouata à dietro, e per lo ſpatio di

i" º quattro miglia ſono coſi frequenti, che il minuto volgobi

“ per fermo che non già ſtanze de morti ma che parte della
città,8 habitationi,8 officine furono de viui. Nè di altro ſi

marittimo porto della noſtra Campania io penſo, che ſº

cialméte intendervolle Polibio nel l.3.quâdo ſcriſſe come

- ha il ſuo interprete, che eſt Capanus ager & copia rerum &

- fertilitate regionis,6 amanitate, acpulchritudine loci exceller

tiſſimus,nam & in littore maris poſitus eſt, e ed ex vniuerſº

terrarum orbe venientes in Italiam innumere gentes conflunni

polibio'il. Alla quale coſi vniuerſal frequenza, fattaui da tuttele

laſtrato, 8 parti del mondo,non contradice Vegetio, come parer po

ſeco Vege trebbe narrado nel cap.1 del 1.5 delle coſe Militari, che l'ate

iº mata, la quale dimorar ſoleua nel porto di Miſeno, Galliº

- -
JHiſpanian Mauritaniam,Aphricam, AEgypti, Sardiniamº

que Sicilia habebat in proximo: quaſi che egualmente i me?

catanti non haueſſero hauuto in coſtume di nauigare da al

tre prouincie à queſto porto, ch'era cotanto vicino a quellº

di Miſeno; percioche egli non parlò delle nauigationimet

cantilisma delle militari,le quali acciòche ne repentini car

fi di guerra foſſer potute eſſere più ſpedita il mes"
. - -- guſto,
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ſº

i" in Miſeno collocata hauea la ſudetta armata, ore

a anche hauea l'altra in Rauéna,al biſogno dell'Epiro,

della Macedonia, dell'Acaia, della Propontide, del Ponto,

dell'Oriente di Creta, 8 di Cipro, come dallo ſteſſo autore

fi narrato. E qui non laſcerò di auuertire, che Auguſto, Montarbeia

accio che a mercatanti non foſſero ſtati d'impedimento i lºrº º

ſoldati nè a ſoldati i mercati diſtribui qui fra lorodiuer-º

fiporti alla varia loro conditione proportionati. Ma Anto

mio Caracciolo nel libro de'Sacri Monumenti di Napoli al

cap.17.applicò quel dire di Polibio alla ſua città, di nulla s

biſognoſa, per eſſer in ogni ſecolo lodatiſſima, di vſurpar

l'altrui lode;& ſi auualſe di Strabone,in cui nulla ſi legge di

queſto coſi general concorſo in Napoli di foraſtieri ma ben Antonis

vi habbiamo, che a Romani aſſai piacque il dimorarui,per Ciciolo

goderui l'otio divna vita tranquilla fra gli eſſerciti,vſati da rifiutato,

Greci-Vite autem Gracanica rationem (diſſe il ſuo interpre

te) Neapoli augent, qui ed Roma ſecedunt inocium, ſiuè qui ab

ºunte etate laboribus defuntii ſunt, ſiuè alioquin obimbecilli:

tºtem,autſenetiutem cupiuntvitam faeiliorem degere. -

Et invero con alquanto diſegual paragone mentouò Pe-Hebbe Pez

ºnio Arbitro nel cap. 8o. della ſua Satira l'una città, 8:i
"ra in quelli verſi, ne quali deſcrivendo il luogo della raa

ºrna ſede di Pintone, coſi diffe. - e

9o Eſt locus exciſo penitùs demerſus biatu

Cocytaperfuſus aqua. nam ſpiritus extra

si º Non hac Autumno tellus viret aut alitherbas - - ?

sº vo Ceſpite letus ager; aut verno perſona cantu t

cº

ſuº

º

º

o Mollia diſcordi ſtrepitu virgulta loquuntur e

Sed chaos,e nigro ſqualentia pumice ſaxa

Gaudent ferali circumtumulata cupreſſu.

- Bas inter fedes Ditis pater extulit ora,

2- Buſtorumflammis, & cana ſparſa fauilla.g5

g ºsure per la gran Eicarchide non s'intenda Cuma nella se pure tº

3, isiguiſa da vna antica chioſa nel margine divn Codice non debba e

3

º

º

º

-medeſimo Petronio, ſcritto a penna, poſſeduto dal Bon-iºreſ di

º "Ssio, ch'è riferita da Criſtoforo Riccardi nelle ſue Note“

º Sadetti verſi,vien quel vocabolo interpretato. Et quel Sa

2IVIII: pirico
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tirico hauerebbe potuto vſarlo à quel modo eſſendo ſtato, i

forſe, della opinione di coloro, i quali apprelio Strabone,

riferito qui a dietro, è fetore aqua il totam ſtam regionem (n6

già la città ſola) Putiolos dici cenſentaa Baias vſqi & agrum

Petrºnio Cumanum. Siche la gran dicarchide ſignificar potrebbe la

"maggior città di quella contrada, che fu Cuma hauendo cº

i" Poetica licenza Petronio vſurpato quel nome, che fu pro

prio di Pozzuoli, nel modo che queſto medeſimo nome

Pozzuoli nel ſentimento di tutta quella contrada ſi vſurpº:

ua; & per queſta maniera ſarebbe da lui ſtato dimoſtrato il

ago Auerno, -

» º º – quando hic inferni ianua regis ,

a , Dicitur,6 tenebroſa palus Aeperonte refuſo,

- , come ſcriſſe Virgilio nei lib.6. dell'Eneide, a cui ſono con

cordi altri ſcrittori. Et per queſta cagion,forſe,di ſi comu

ne opinione fà anche lo ſteſſo Lago conſecrato è Proſerpi

na,del che ci rende tertimoniâza biodoro Siciliano nel lib,

4. Neio da queſta interpretatione miarretrarei, ricordan

domi che ancor deſcriuendo Cornelio Seuero nel ſuo Etna,

vn di queſti luoghi igniti, che ſono appreſſo Pozzuoli, irº

s . poſe fra Napoli, 8 Cuma,dicendo - - - -

, iº ºgº – Neapolim inter

» Et Cumas locus eſt,multis iam frigidus annis,

90 i"aternàm pingueſcatab vbere ſulphur

99 In mercem legitur – - -

Cornelio Il qual Poeta, ſe perauuentura haueſſe inteſo del Foro di

Seuero illu- Volcano,hoggidetto la Solfataia,di cui ragionerò horhora,
ſtrato, hauerebbe potuto da quel lato con più ritretto confine mº

touar Pozzuoli, in vece di Cuma. Sia nondimeno quel che

di ciò più"nenel reſto non pare di douer accon

ſentire al Cfuuerio,il quale nel fine del cap.2. dei lib.4 ha

uendo antecedentemente dimoſtrato,che già fu comun di

re,che perl'Auerno era la via al regno di Platone,pensò,che
º, i . s Petronio ne' recati verſi inteſe del cauc monte, detto vol

"iegarmente. Aſtruni, & altrimente. Gli Struni, il qual manife

º º ſta coſa è che ragionaua della medeſima ſede di Plutone &

ſe pure egli né habbia parlato del lago Auernoinò par che

al ſudetto luogo più coſto, che al Foro di Volcano poſſa cº

usnire quella ſua intieradeſcrittione, il qual Foròi"
- se i is - - - - -- - - - - - - - . nell'e

- - - -
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nell'età cliStrabone eſalaua fiamme,ilghe dello Aſtruni per

l'età di Petronio nulla ſappiamo.Ma forſe queſti Poeti rac -

colſero in vna ſola deſcrittione quelche conueniua à più di

vn ſolo di queſti ſi fatti luoghi. -

Mà l'ampliatione di Pozzuoli,8 quella così gri frequen- crebbe Poz

za del ſuoporto,ch'hebbe principio,come ſi diſſe,dal tempo cuºiº º

della ſeconda guerra Cartagineſe, a me pare di poter giu-"."-

ſtamente credere, che ſalì è coſi alto grado per la caduta -".

della Republica Capuana, per la quale eſſendone ceſſato il -

biſogno , ceſsò anche in parte la nauigatione per lo fiume,

Volturno;& Caſilino, la qualvi era ſtata come vina Dogana

de Capuani,lentaméte andò mancado;ſiche nell'età di Pli

miº Secondo aſſai ſcarſamente veniua habitata; come egli

afferma nel cap.5 del lib3 mentre all'incontro in Pozzuoli,

per la commodità del ſuo porto, té molto più per la piace

uolezza, e per la medicina de' ſuoi bagni, il concorſo delle

genti da ogni parte del mondo ſi accreſceua, Et di qua par- I quali non

mi che poſſaanche comprenderſi (il che ſia detto di paſſag- frequentare-

gio)che gli antichi Capuani non douettero molto frequen-": "
tar le P delitie,le i poi f ſi lod ; & gº i neº

ozzuolane delitie,le quali poi furono coſi lodate; & fai da H.

ºHannibale, no ſi ſpogliò nella delicatezza de' ſuoi bagni ital,
ella ſua natia robuſtezza di animo, come da molti autori

diº molto lontana da quei tempi ci fù ne loro libri rac

º"oscielche ragionerò ampiamente altroue. -

º conditione intanto di Pozzuoli, cioè s'ella perpe- Diſordenº

i "ºsefoſſe perſeuerata nello ſtato di Colonia de Roma- ſº"

I

gº

º

li

º
-

º

º
-

º

- -- - - li bi il
ni,dopo che ſi dedotta la prima volta, è ſtato oſſeruato da "isi

ºunitº-oderni che gli antichi non parlarono advn modo: i pio,e i

Mºo- annotando quelle parole di Tacito nel lib.14 degli Colonia a

Ana). -Vetus opidum Puteoli ius colonie, i cognomentum è Pºli

Aerone-adipiſaunturi. ci ammoniſce, che à tempo di Cicero- - i

ºelº eraMunicipio, come ſi raccoglie dalla ſua Oratio

i"s di Marco Celio: mentre Frontino all'incontro nº

º delle Colonie la chiamò. Colonia di Auguſto; ſiche,
parrebbe se, che mutò ſtato più volte, nella medeſima manie

"suale Gelio diſſe efferauuenuto lo ſteſſo di altre ſºrda ai
città.

che
ºss finalmente ſi riſolue à credere con più fermezza a "2"".
ºsito volle dire (mi ſeruirò delle ſue medeſime paro".

\S)ºerſum opidum, incolaſque (plures autem inquilini eius curarſi,

-

-
XV III. loci,
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Tacito di

toci ob commercia, 3 mare) pratereos, qui reſtabant er colori

Auguſtais, colonico iure donatos. Stefano Pighio patimentº

auuedutoſi nel ſuo Hercole Prodicio di queſta varietà, pru

sò,che nel teſto di quello hiſtorico manchi vnavoce & che

Ma in vano, debba leggerſi intieraméte coſi.Puteoli noui ius colonie.Ma

egli al Lipſio nel perſuaſe, nè a me il potrebbe perſuader

s"" ºi giamai;parédomi che ſe queſta maniera che mi ſembranº

"º poetica machina, dee accettarſi per legittimo ſcioglimen

- to di ſi fatto nodo, nondimeno rimanga, che ancor debba

da lui ſciorſi (nè al Lipſio n'è minor forza) in qual guiſaº

Pozzuoli eſſer potea Municipio à tempo di Cicerone di cui

lo ſteſſo Oratore nella ſeconda Oratione cotro Rullo anche

parlò nel ſeguente modo. Puteolos, qui nunc in ſua poteſtatº

funt,ſuo iure,libertateque vtuntur, totos nouo populo atque ad

uentitiis copiis occupabunt.Di più lo ſteſſo Tacito,che alqui

: to prima nel medeſimo libro haueua detto ragionando de

gli amici di Nerone, i quali adulauano la ſua empietà di hº

uer fattavccidere Agrippina ſua madre. Amici dehincadire

templa, di capto exemplo proxima Campania municipia vidi

Tacito illu- mis,o legationibus latitiam teſtari: non douette agli perMº

ſtrato, nicipij.intender Cuma,Napoli,8 Pozzuoli;poſciache Nerº

ne à quel punto dimoraua in Baia? Et inoltre nel lib.3 del

le Hiſtorie raccontando, chefurono a gran conteſa i Pol

zuolani,8 i Capuani: queſti ſeguaci delle parti di Vitellio i

quelli delle parti di Veſpaſiano:non moſtra hauer parimen

te col nome di Municipio inteſo di Pozzuoli? Le ſue parole

i". ſon queſte Praerai claſſi Miſenenſi Claudius Apollinaris º

f,a, AſiniusTiro preturafunitus,actum forte Minturnis agens,dº

ſcontrato cem ſe defettoribus obtulità quibus municipia, coloniaque im

con Vipia- pulſe, precipuo Puteolanorum in Veſpaſianum ſtudio,contra Ca

22, pua Vitellio fida(era Capua certamente Colonia)municipalem

amulationem bellis cinilibus miſcebant. Ne il Giuriſconſulto

Vlpiano nel lib. 5o. de' Digeſti nella l. 1.del tit. 1. volendo

dichiarare che il nome di Municipi era già diuenuto comu

nea cittadini di ogni ſorte di città, ſi ſarebbe poi ſeruito

dell'eſempio del medeſimi Capuani,8 Pozzuolani,ſe le lo

ro città non foſſero ſtate della ſudetta diuerſa conditione.

Proprièquidem,diſſe,municipes appellantur muneris participes,

recepti in ciuitatem, vtmunera nobiſcum facerent;ſed nunc abu

ſiuè
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ſtuè municipes dicimus ſua cuiuſpciuitatis cines,vt puta Capar

nos, Puteolanos. Ma io vorrei,che il Lipſio haueſſe atteſo,che Il Lipſiori.

purtroppo ſtrana coſa ſarebbe ſtata che Tacito volendo in- fiutato.

tendere de'nuoui Pozzuolani, & non già degliantichi, ha

ueffe detto,che vetus opidum Puteoli ius colonie,co cognomen

tum a Nerone adipiſeuntur. Et poi:qual coſi grande fà l'anti

chità di Pozzuoli, ch'ella quaſi per ſuo proprio aggiunto ,,, -

foſſe douura da lui appellarſi antica? Crederſi più toſto po- iºi":

trebbe,chevn tal cognome fa di quella ſua parte la quale alſi
principio fu edificata nella ſommità del ſuo anguſto monte, che ella ſi cre

chiamandoſi all'incontro col cognome di Pozzuoli moderna deſſe diſtinta

i le ſue nuoue habitationi; ſiche diſtinguendoſi ella in due , º º ºttº,

parti, quaſi in due città, a queſta ſua duplicità haueſſe an

º che rimirato Cicerone nelle parole recate a dietro. Puteolos Taci -

totos nouo populo occupabunt & che lo ſtato dell'antica co- º ' ºs nouo pop up - - - t1 Cicerone ,

lonia già di moltotempo nella città antica diſuſato (& po- sia

trebbe quella deduttione anche del tutto negarſi, della qua- te liti ſtrati,

le ſcriſſe il noſtro Velleio nel lib. 1. che apud quoſdam am

bigitur) vi fù rinouato da Nerone: mentre Auguſto l'hauea

ſol conceduto alla moderna Pozzuoli, il qual dire ſarebbe a

quello del Lipſio, benche peraltra via,aſſai concorde. Ma ,

º queſta duplicità di Pozzuoli potendo nel reſto parer vera ,

come potrebbe poi eſſer vero,ch'ella intiera o pure vina ſua

i parte, foſſe perſeuerara di eſſer Municipio fin al tempo di

º Veſpaſiano,º ancora di Vipiano:Di ragionaradunque più

º di queſto io tralaſcio non douendo poi laſciare di far grata

º memoria del giouamento da me prouato ſotto quel clemé

riſimo cielo nell'Interno intiero dell'anno 1637 dalla qual

imora poſſo dire di hauer riceuuta queſta parte di vita ,

cri: da quel tempo mi è aumanzata:come per altra parte al- :
la-inclemenza del cielo Cumano, che per breue hora prouai i

º ſi dannoſo, 8 più lungamente nel penſiero la ſua ſolitu

º ºine Pianfi deuovn viuo conoſcimento della certa caducità

di tutte le humane grandezze. Ma paſſiamo oltre.

È la Solfataia di Pozzuoli di cui non è ancor molto, che r Foro

feci mentione coſi famoſa & il ſuo ſito e coſi noto, chi me pi di
ºn feſta di altro che del ſuo antico nome è ragionare.Gia. ſiN o, cº

ce ella verſo Oriente,di picciolo ſpatio fra terra dietro Poz-"S"

ºnoli: & veggonſene tuttauia eſalar perpetue, benche noaia,
A VIII, K K molto

l
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molto copioſe fiamme abbondando nel ſuolo di ſolfoſſidº

- non è dubbio veruno che di queſto, nè di altro luogo inteſº

Strabone nel lib.5.quando diſſe appreſſo il ſuo interprete

che rettà ſuper hanc vrbem ſitumeſt Forum Vulcani: campus

circumquaque incluſus ſupercili signitis,que paſim, tarquini

eaminis,incendium magnocumfremitu expi ant Campus autº

- - - ſulfuretrattili eſt plenus. Poſt Dicaarabiam eſt Neapolis. Fi

adunque la Solfataia per ſuo proprio nome appellata. Forº

di Volcano:dal nome certamente di quella deità, credutaſo

uraſtare al fuoco,della qual ſua appellatione no habbiamo

continuanº altro autore che quel Geografo ſolo. Ma io di quà prendo

: º º argomento, che dagli antichi non ſarebbe ſtato attribuito

- alla Solfataia queſto ſpecial nome, ſe nello ſteſſo tempo da

alcuno altro de' vicini luoghi ſi foſſervedute vſcir fiamme,

& inſieme più coſtantemente affermo che Cornelio Seuero,

il qualviſſe nell'età di Strabone, non di queſto Foro: ma di

altro luogo parlò ne'verſi recati è dietro che da lui fù detto

55 – multisiam frigidus annis

& de ſuoi antichiſſimi incendij, è leggiera fama, è più to

ſto incerta opinione ſi hauea.

XIX. Campo Flegreo,detto da Latini. Leboriae.

- Suo ſito. Sua miſura. Sua fecondità. In anti

- chiſsimi tempi mandò fiamme;& man

dolle ancora il luogo appellato. Gli

Strumi & quello, in cui bora

è il lago. Agnano.

º94ºº Mail Cluuerio hauendo anch'egli recate le ſudette pa

"; role di Strabone per le quali habbiamo inteſo il ſito, &ia ,

il foro di naturalezza del mentouato Foro di Volcano, appreſſo ſog

Volcano. giiiſe à diſteſo alcuni verſi di Silio,nel l.12 che coininciano.

9- –Tum ſulfure, & igni

- 99 Semperanhelantes, cottoque bitumine campos

so Oſtentant .-

& finiſcono i

», Tradunt, Herculea proſtratos mole Gigantes

» Tellurem iniettam quatere,cº ſpiramine ambclo

2, Tor
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Torrerilatè campos; quotieſque minantur,

- Rumpere compagem impoſitam,expalleſcere celum.

le quali ſi parla di Hannibale, che andaua rimirandole a

narauiglie di quella contrada,8 parche quel Poeta vi hab

bia voluto deſcriuere quel medeſimo Foro. Ergo (coſi dal

riſcontro di queſti due autori conchiuſe egli) Fori hoc Vul

cani Phlegraus etiam erat campus. in hoc quippè veteres fa

bulati ſunt, Herculem viciſſe gigantes.Et per maggior certez

za ſi auualſe di Plinio Secondo, dicendo.Plinius ſanèſic in

tellexit lib.3. cap.5. Cuma, inquit, Miſenum, portus Baiarum,

Bauli lacus Lucrinus, cº Auernus;dein Puteoli colonia, Dicear

chia ante ditti; poſtdue Phlegrei campi, Acheruſia palus,Cumis

vicina:littore autem Neapolis.Ma non habbiamo noi inteſo a Fº altre

dietro da Polibio, che i capi Flegrei furono molto ſpatioſi, ºrº:
º poſciache giaceuano intorno Capua, 8 intorno Nola ? Et po,

a Diodoro Siciliano non appellò con lo ſteſſo nome i campi,

- che ſono intorno il Veſuuio º Et per fine il medeſimo Stra- Il clunaribone non riferì il credere di alcuni, i quali il concedeuano rifiutato, Io

; al campo Cumano, le cui parole in latino ſon queite? Nec

deſunt, qui Cumanum agrum ideò Phlegramiudicent appellari,

& gigantum ibi occiſorum fulminibus inflitta vulneraignem

fum,aquaſue ebullire. Et ancor lo ſteſſo Geografonon fù

» per queſta parte del medeſimo parere, mentre dir volendo,

" che i Cumani da vna ſomma proſperità, vinti in guerra da'

º Capuani, caddero in vna aſpriſſima calamità, della quale ſi

i è ragionato al ſuo luogo, riduſſe à ſentimento hiſtorico la -

fauolade giganti nel ſeguente modo. Qua de Phlegreis ci

iPi fabulantur.ac reibi cum Gigantibus geſta, non aliunde vidé- - - -

º orta, quàm quòd eam regionemoli ſoli virtutem multi cer

ºlim ſibi vendicarent. Adunque il campo Flegreo propria

mente non fù il Foro di Volcano, è diremo la Solfataia, &

º parole di Polibio, 8 quelle di Diodoro hò già recatera

l

giºnando di Cuma.
- Parerà nondimeno,che il credere del Cluerio poſſa eſſer Benche il no:

gº ºrº º per cagione che diceuaſi,hauer Hercole combattuto º " cºm

PºPriamente nel Foro di Volcano, della quale opinione, i."

ºººº Verun dubbio che fù Silio;& che eſſendo ſtato perciò fbe guiſa ".

ſi " ºgº il proprio campo Flegreo,ſe ne ſparſe poi il no- ſeri dato ai

ºP"icine contrade, nelle quali anche appariuan ſe- fºrº di Vol

XIX. K K : gni º

Tit
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gni di ſimili eruttioni; è vero, che al ſolo Foro di Volcano

per la oppoſta maniera fu ſpecialmente riſtretto il medeſ

mo largo nome;ſiche è in vna,ò in altra guiia, & quelfo

ro,&quel campo, non furono più che vn luogo ſolo, Etiº

vero ſono anch'io di queſto dire, che il Flegreo, preſori

ſtrettamente,nè al Veſuuio, nè a Nola perueniua; & chita

ancor minore dell'intiero campo,ò territorio di Cuna, ma

ch'egli eſſendo di biade feraciſſino,laonde come fu notatº

Nondimeno da Polibio, i Poeti Greci col medeſimo nome appellarono

º ººº" i capi più nobili,hauete potuto egualméte nello ſtellottº

ſºſº'ioli, po a Sodar di fiamme, 8 venirne appellato. Foro di oliº

" i non potro per qualſiuoglia argomento eſſerne perſuaſogº

leo oriz. mai. Ne il Clutterio non dotiea di ciò anche autiederſi per

ſe ſteſſo, ammonitone, no ſolamente da Poeti, che chiamº

rono. Flegreo.ogni nobil campe:nà aſſai paleſemere da li

nio Secondo in quelle parole del cap. 14 del lib.18 aluisa

"io. & note. guantùmaniem vniuerſa terra campus circlinicanº

º!" ni antecedi? tantùm ipſum pars cus que Leboriº(altrisº

ti Laboria) votintº, quem Phlegraum Graci appellani Laondº

il proprio Flegreo fu peraltro modo chiamato eborio &

non gri, Foro di Volcano; del cui ſito ſarà bene hotauri,

cercare. “ . . . . . . . . .- -

1 E CAMPO “ Ma lo ſteſſo Plinio ancor facilmente ne toglie queſta lº

ºººººº , tica, hauendoci dopo le ſudette parole ſenza altra dimora

º. º: dichiarato, che finiuntur Leloria via abra troque latere Cº

ºa, G filari,qua a Puteolis,o qua a Cumis Capuan dicit. Giaccº

Pozzuoli, adunque queſto campo verſo Capua di quà di Cuma, è º

Pozzuoli,alehe i moderni autori acconſenton tutti pericºlº

da quelfa ſteſſa ſia deſcrittione, i quali percio han credutº

che il Leborio(del Flegreò eſſi ciò eacciono)fu l'intiero ci

po,il quale frà le medeſime città è collocato; nè il Clustrº

altro ne appreſe, hauendo ben ripreſo Plinio d'impropriº

tà diº" ſuo dire con le ſeguenti parole. Mira quindi,

litio.Scd hoc voluit Loboria, eſſe inter Capuam, Puteoloi, i

- vtrodue latere vie Conſularis, qua inter ea opida ſirata crº

. Ma di gratia,ſe Plinio mentouò trè città:Pozzuoli,Cuma &

In Capua di Capua; & due vie, che vſciuano dalle due città mentouai:

molto ſpazio - , - - - - - - - - - !!

non régue nel Primo luogo,è di più diffe, che vna ſola via era quellº

nua .. la qual conducetta in Capua:per qual cagione à coloro prº

- glido

- -
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na,& vitimamente al Cluuerio riſtringer piacque quel par

tre a due città ſole: cioè a Capua, 8 a Pozzuoli, è pari

nente riferinger ie ſudette due vie per quel tratto intici o ad

ina ſoia le quali per qualche ſpatio douean pure eſſer due

Non potea forſe esſer vero, che il campo Leborio, rinchiu

fo da . n lato dalla via Pozzuolana,ch'è quella, che ho det

to a dietro,vederſi alle falde Orientali del Monte Gauro, ci

appellarſi Campana: & riſtretto da vin'altro lato dalla via Cu

naana, la quale dal lato Occidentale del medeſimo Cauto

vſcina di Cuma:non potea dico fra queſte due vie egli col

lecate, diſtenderſi fin douel'vna, 8 l'altra congiungeuaſi in

vna via ſola, la qaal finalmente in Capua finiua? Certo si. Plinio. Se

Adunque non altro che queſto, 8 ſenza veruna ſtranezza, "º".

voile dir Plinio; & di Capua fà il Leborio di moltoſpatio"

lontano.Vien tutto ciò chiaramente confirmato dall'aſpet- Cuusrio ,

to de ſiti delle medeſimie due vie, 8 delle tre città mento- rifiutato.

usate:perciòche di Cuma ſi perueniua in Capua antica con

dirittiſſimo camino per vina via, laſtricata di ſelci,di cuial

cor molta parte,benche interrottamente è rimaſa, che ſi at

trauerſa col fiume Clanio,hora appellato il lagno, nei itto

deiro lato fuori i muri di Aneria, che rimirano l'Orient

Ettiuo, hà la Chieſa di San Lorenzo Martire col Mona

ſtero de Monaci di Si Benedetto della Congregatione Cafi

meſe, la quale nelle antiche ſcritture del ſuo Archinio leg.

geſi appellata per cognome Ad Septimum. per cagione della

lontananza di ſette miglia dalla medeſima Capua antica

ºra queſta Cannana via adunque, è quella, che per trauerſo

Yſcita di Pozzuoli ſeco ſi congiungeua,volle dir 1 linio, che v . -

iLebbrio era compreſo; il quale perciò dee riputarſi eſſer ºſºº

quel campo che dalla lontananza di quattro miglia da Poz- º

ºivien comunemente appellaro. guario, con vocabolo io. ”

natº da alcun ſecolo è dietro; & giace alle falde del Gattio

verſo Settentrione,ſiche dalle ſudette due vie & dai medeſi

mº monte quaſi in vn triangolo riman chiuſo.

tt può ſcergerſi, che intieramente conucngono à quel Le condimio

campo tutte l'altre conditioni, che del Leborio lo ſteſſo au- ni te: caº:

teº nelle parole antecedentià quelle,ch hò già recate, con ". ºrie,

ºia diligenza ci deſcriſſe; ſci che frà loro ſi faccia non i : i

difici paragone. Dei Lcboriodi i linio, che campus eſt no a eſi.

A 1A. ſi bia- --

- a
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ſubiacens mantibus, nimboſis touis, quidem XL millia paſſiºn

planicie. Gratia terra eius(vt protinus ſoli natura dicatur)pal

uerea ſunna, i ferior bibula, e pumicis vice fiulans. Moº

- tiun quoque culpa in bonum cadit:crebros enim imbre perºlº,

attue tranſmittit,nec dilui, aut madere voluit propterfacilitati

culture. Eadem acceptum humorem nullis fontibus redditi ſed

temperat, e concoquens inter ſe viceſucci continet.Serittºriº

anno panico ſemel,bisfarre;& tamen ſegetes,qua interquieuerº

fundunt roſim odoratiorem ſatiua; adeò terra non ceſſa pareri

vnde vulgò diffum:plus apud Campanos vnguenti, quintº

cateros olei fieri.Coſi Plinio del campo Leborio. Nè io con

congengºno altre che con le ſue ſteſſe parole ſaprei, Se la fecondità,º

". forma,8 la natura,8 ſopra il tutto la miſura del ſudetto ci

i. ai po chiamato. Quarto più concordemente al vero dimoſtri

ampiº repercioche di forma egli quaſi ouale, & da piccioli coi

anzi da vin ſol perpetuo colle intieramente cinto, del qual

giace come nel ſeno, contiene miſura non molto diſuguaiº

da mille trecento trenta tre moggia noſtre, 8 diece trentº

ſimi: quante moggia fanſi da quarantamila paſſi antichi

hauendola io raccolta dalle relationi delle miſure de pode:

ri,che vi hanno i Pozzuolani,da quali diuiſamente horaſ

poſſiede, é raccontanſi della ſua fecondità marauiglie nº

minori di quelle, che da Plinio,6 da altri antichi del campo

Leborio vengon narrate.

il caºpº Lº Nè di altro campoche del Leborio douette parlare il ſu

"º detto ſcrittore nel cap. 23 dello ſteſſo lib. 18. doue nonri

, da ſtrinſe più ad vm capo di Campania che ad vn'altrovnati

to ta lode,dicendo.Si fueritilla terra, quam appellatrimus tene

Plinio Sº- ram,poterit ſublato bordeo,milium ſeri eo condito, rappanus his

" ſublatis,hordeum,vel triticum,ſicut in Campania: ſatiſi; tali

"si terra aratur,cum ſeritur. Et di qual altro campo crederemo

riſcontrati, che parlò Lionigi Halicarnaſco nel lib. 1. in quelle parole º

& illuſtrati del tuo interprete ? Cai enim frumentari e terra cedunt campi

qui vocantur Campani? qui non fluuiis, ſed aquis celeſtibus ri

gantur, in quibus ego vidi (douette eſſer egli dimorato in

queita regione almeno per lo continuo ſpatio di vna Eſta

te,& di vino Autunno) arua vel trifera ſementem aſtiuampoſt

hybernam, o autumnalem poſt cſiiuam ſemen nutrientia. Et

parimente Strabone, che nel lib. 5. raccontò eſſersi
l
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di alcun campo di Campania queſta ſteſſa fecondità, non

hauerà anche ragionato del medeſimo Leborio ? Traditum

memoriae eſt (coſi ſuona il ſuo dire in latino) quedam Cam

paniae arua toto anno conſeri: bis zea, tertiàm panico quadam

etiam quarto ſatu olera producere. Benche non deuo tacere, Della quale

che per gran parte è queſta lode comune ad altri campi di ºf"

queſta regione & ſopra tutti è quello,ch'al Leborio,ò dire- i"ie

mo à Quarto, è più vicino, il quale appellaſi il Gaudo:nè ſi campi della

milméce tacerò che il produrſi iui le roſe ſp5taneaméte da noſtra cam

terreni non coltiuati e ancor comune proprietà del larghiſ- pania.

ſimo campo, perciò dettone ne paſſati ſecoli con Franceſe

fauella. Maggione delle Roſe; laonde al preſente corrotta- -

mente ſi appella il Mazzone con aſſoluto nome. -. -

Et ben del ſito del proprio Flegreo moſtrarono hauer ha- Fà il Fle

uuta la medeſima opinione di Plinio Secodo coloro i quali greo ſpecia!

appreſſo Strabone nel libs riferito a dietro, mentre ſi è ra:"

i gionato del Foro di Volcano, penſarono (& par, che quel"ri

; Geografo fi dello ſteſſo ſentire) che il Flegreo non fu altro a n lo

campo,che il Caimano,nè che in altra contrada della Cam- autore.

- pania autenne la battaglia di Hercoleco Giganti: non do

uendo ciò intenderſi nè men dell'intiero territorio Ctima

no,ma di alcuna ſua parte, è appunto di queſto campo Le

borio,il quale ne fu la migliore. Ma Diodoro Siciliano an

cora,ſe tolto dal ſuo dire lo ſcambio, ch'egli preſe della re

:: gione Cumana con quella del Veſuuio attenderemo nel re

º ciò che di quel combattimeto nel lib.4 ci eſpoſe in qual

i tº ºttoluogo, che appreſſo Cuma il campo Flegreo deſcriſſe ... Se

, ſuoracconto in latino è queſto. A Tiberi Hercules pro-Pliniº º

lºper litus Italia ad Cumaum deuenitcampum in quotra-""
a ºfuſe bomines admodam fortes, 9 ob eorum ſcelera Gigan- 5ioir,

sº ºpellatos Campus quoque ipſe Phlegreusa colle, qui olim stiano
ºmignis, inſtar AEtna Siculi,euomens, nunc Veſuuins, riſccntrati.

gº ºur multaſerrans ignis antiqui veſtigia Cognito Herculis

º, ºduciu Gigan es inſtruis copi sommesei obuiam profeii ſunt,

" ºcommiſſa pugna (pollebantenim viribus)f runt, Dias

iº adiutoribus ſuperiorem Herculem,multisillorum interfettis, ei

, ºnniferitatepurgaſſº. Erappreſſo.Ah hisiotis versis

mareprºfeius,opus ea egit iuxta lacum, quem Auernum appel

"iſenum,cº Diegarchias propè calidas aquas, Projer

:02 -
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pine ſacrum.Fin quà Diodoro. Adunque Hercole dopò ha

tier combattuto co Giganti nel campo, che non douette el

ſere lotano di Cuma diſceſe al mare, & vi fabricò contro le
º - v ſue onde appreſſo il lago Auerno quell'argine il qual fu poi

i detto Via Herculea; & Plinio non di ſuo ſingolarparere aº

La sti ſe fermò, il campo Lcborio eiſere ſtato il Flegreo. Ma io non

cº" poſſo di lui non marauigliarmi, il quale hauendo reſe varie

iº", buone ragioni della ſingolar feracità di queſto campo, nº

i fiºr... tacque ſol quella de'fuochi ſotterranei da quali certamen

dimoſtrate riſcaldato,hebbe,e tuttaua hà queſta facoltà, come dee

l ti dal ſuo crederſi di temperare, 8 di concuocere l'humore riceuuto

ſºlº º dalle piogge,in tal guiſa, che non ha biſogno delle vicende

. inio S del Sole per le varie ſtaggioni à produrre tante ſementi lº

º"di na dopo l'altra in va ſolo anno. Et creſce la mia maratigliº

piamente- hauendone egli potuto prendere argomento dal ſuo ſtello

notato. Greco nome. Flegreo; il qual nome da lui riitretto dalla

- ampiezza, credutane da altri, che il dilatarono fin al Ve

- Col ſuº ſuuio, ad vn campo ſoldi quaranta mila paſſi, è diremo

i" di mille & trecento moggia, non ſarebbe potuto conuenire
i "i, ſpecialmente al Leborio, ſe anch'egli in altiſſimi tempi no

s t0. haueſſe mandato fuori copioſe fiamme nella guiſa,che pa.

, rimente i ſuoi vicini luoghi hauer fatto ſappiamo.

Nalla ſeppe Ma in qual maniera co alquanto più ſaldo argométo che
"," non è queſto della Greea etimologia di quel vocabolo dal

"a" verbo tabe Phlego. comburo:dimoſtrar potrò io, che quel

, le cipo da Greci detto a quel modo 8 da Latini per ignota

i" detto origine detto. Lehori e mando fuori anch'egli in alcun tem

ebº o po fiamme;poſciache Diodoro ricorſe a gl'incendij del Ve
i fº ", ſunio & Strabone & gli autori da lui citati potrebbero an:

pri cani,paiono,hauer inteſo della intiera contrada Cumana ch'è

tuttauia vicina al mare? Di più il medeſimo Geografo

- nulla diſſe di queſte eruttioni, nè di tali incendij, & riputò

- fauole la guerra di Hercoleco Giganti, hauendola inter

- prerata con ſentimenti allegorici nel ſeguente modo. 2 e

de Phlegreis campisfibtelantur, ac reibi cum Gigantibus geſta,

non aliundevidentsrotta quin quod ean regionem obſoli vir
i tute in multi certatim ſibi vendicarent.Siche Euftario,Scoliaſte

di Dionigi Aleſſandrino, chioſando quei ſuoi verſi, in cai

- ſi ragiona della Campania, 8 ſeguendo il credere del mede

- fino

l

l

º
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no Strabone,con più aperto direintieramente negò, che Anº alcuni

netto campo fuſſe ſtato detto Flegreo, per cagione delle 2" º

e fiamme hauendo ben conſentito, ch'egli ad imitationeº

el campo Flegreo della Tracia,hebbe vn tal nome. Le ſue Euſtasio

arole in latino poſſono eſſer queſte. AEmulatur hec tellus Scoiaſte di

intende della Campania) eb ſui praſtantiam, ac propterea de Dionigi

a contenditur. Hineferturinea Phlegraum eſſe campum,què- Aº º

dmodum eſt inT bracia; eademque, que de Gigantum pugna ini"i

Thracia , ibidem, quòd opportunusoppugnationi locus ſit,conti- ſcontrati.

iſſè fabulantur.Eſ & Phlegra in Sicilia, non ob ſimilem cau- -

am ita dicta, ſed quàdigne, 3 calidis aquis abundat. Nè l'altro

antico Scoliaſte di Pindaro ſopra la ſua prima Ode de'Pi

tij, nella quale quel Poeta finſe giacer ſepolto il Gigante Ti

fone in quel tratto di paeſe, che dalla Sicilia peruiene in Cu

ma,& per gli ſteſſi luoghi ſpirar fiamme, pensò,hauer Pini

daro propriamente inteſo delle eruttioni del territorio di

Cuma,delle quali vedea tacerſi dà ogni altro autore, ma ri

corſe àgl'incendii della vicina Iſola Pitecuſa, hoggi detta º

Iſchia. dà lui non diſtinta dalla ſua congiuntiſſima Iſola,

chiamata. Procida: dicendo, ſe in latino ſi voltino le ſue paº Scoliaſte

role, in queſto modo conſtat non ipſam Cumam ignem emit- "º

tere ſed que Proſtyla (dee ſcriuerſi. Prochyta)vocatur, quamº

etiam Pithecuſas appellant.Et Polibio,come ſi è più volte no

tato,non ci ammonì nel lib.3.eſſerſi da' Poeti appellati. Fle

Srei i campi appreſſo Capua,3 appreſſo Nola, con vocabo

lo comune a ciaſcun nobil campo? Adunque l'antichiſſima

Stuttione,ch'io propoſi del noſtro peculiar campo Flegreo,

º il diremo Leborio, ch'à gli antichi fà del tutto naſcoſta,

nºnpuò dalla ſola etimologia del ſuo nome rimaner baſte

ºlmente dimoſtrata.Ma in vero i ſudetti autori eſſendo ſta

º altri intenti ad accettare, altri ad interpretare con alle

gºrici ſentimenti la fauola della battaglia di Hercoleco

ºiganti non han perciò poſto mente: ne che per ogni mo

do non ſarebbe ſtato detto. Flegreo queſto campo, s'egli in

ºuntempo non haueſſe abbondato di fiamme: nè che di

ºnſuo paſſato incendio apparina pur qualche ſegno, del

ºle (nè il negherò) ſe dalla freſca eſperienza del Nuouo

ººntepiù volte mentouato, io non fuſſi ſtato fatto accor

º Pºnentura nè men dieſſo campo,nè del monte Giu
- XIX. - - - - I, l l'O -
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Non bauen ro,come hò fatto, nè come ancor farò di alcuni altri lotti :

doneº" cini luoghi,hauerei tal coſa giudicata. Et è il ſegno,cº ),

"i dico la ſua cauita di quella del ſudetto Gautonondi di
n, la cadità del monteNdouosa moſti doppi maggiore dovi

º , do anche la ſua eruttione eſſer vſcita dà bocche molto mag.

giori per la qual maniera parimente auuenne ch'egli mms.

ſe cinto dà ogni lato, come à dietro notai, dà vu perpetuo

º collega quale dal lato di Pozzuoli ſono cogiunti verſo Oce

cidente il medeſimo Gauro, & verſo Oriente i colli leuco

gei,de quali ragionerò di qui a poco; fiche dà quel ſuolº

- - to non può entraruiſi fuorche per vin ſolo adito, chiamato

dalle genti del paeſe. Vadiſorra in cambio di dirſi intierame

te Vado di Serra, che vado appreſſo loro ſignifica aici paſſº

ſtretto, 8 Serra è la ſommità di alcun montela qual diſteſa

per lungo tratto, rappreſenti la forma divna Seca,che diceſ

ancor Serra. Et douette quell'adito eſſermi ſtato aperto, al

l'hor che la prima volta vi fu diſteſa la ſudetta via Cavvº

na,la quale dà quel luogo comincia a cingere dà vin ſuo lato

queſto campo Leborio,ò dicaſi Flegreo; potendouiti welve

ſto anche entrare dà altri ſuoi lati che no ſon cinti più che,

dà quel ſuo ſteſſo colle diſcedendouiſi da vicini capi Vavve

quente coltura de quali vi ha aperti altri aditi in più modi

Di queſta forma adunque è il campo appreſſo Pozzuo),A

pellato. 9aarto, il qual fermamente è il Leboria di Plinio

che à Greci fù il proprio Flegreo:ben conuenendog)ì, è

eampo,8 di Flegreo il nome: quelche congiuntamente:nè d

eampo Nolano,nè del Capuano con Polibio nè dell'inti

Cirmano con Diodoro : nè del monte Veſuuio: nè del Fc

di Volcano,ò diremo della Solfataia: nè del monte Ga

ne di qualſiuoglia altro luogo da cui ſi ſappia,ò ſi creda

ſer vſcite fiamme, può molto propriamente affermarſi .

reſto il Leborio non eſſendo ſtato maggior campo di a

che dà Plinio ne fù dichiarato,ſi ſparſe il ſuo nome,poi

rotto in quello di Liburia per quel campo intiero , che

conda del fiume Clanio, hoggi detto il Lagno, diſcena

Acerra verſo il mare, di cui Atella per alcun terra e o tè

ſi il capo. . . -

Ma ſe il vicendetrole, et cotanto pari eſempio che

Nuoto,del monte Gauro, & del campo Flegreo - ci H

se N
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to,che di eſſi & de loro incendiideehauerſivna mede- GLI STR7.

a opinione qual coſa creder noi potremo non ſolaméte "º.

Foro di Volcano, che ſi appella. La Solfataia, la cui caui-,",i;
ancor chiuſa dà vn perpetuo monte, doue non ſi entra, im, ſia

e per vn ſolo adito,fattoui per opera humana & le ſue per- me,

:tue,benche picciole fiamme,non ne danno altro è penſa

: qual coſa dico, creder potremo del luogo, appellato. Gli

trieni. & Aſtruni;ch'è frà Napoli & Pozzuoli, doue ſonole

acce Regali, in cui parimente vedeſi la ſteſſa cauità, & il

uolo è ſulfureo, 8 vi ſorgono fonti di acque calde? Certa
v

mente Bartolomeo Fatio ſon già ducento anni quando ve Bartolo
meo Fatie

lodato. -
iuta ancor non ſi era la pruoua del mote Nuouo,có accor

sezza maggiore di tutti gli antichi n'hebbe la medeſima,

opinione in quelle parole del lib. 9. de Geſti del Rè Alfon

ſo primo Locus,diceegli, Neapoli ad quatuor millia paſſuum

proximus,quem vulgo. Liſtrotes,votant:nos vnum è Phlegreis

campis ab ardore nuncupandum putamles. e tu !

Et del LagoAgnano non deueremo noi anche dir que

-

ſto ſteſſo º il quale è viciniſſimo di ſito al ſudettoAſtruni, IL LAGO

& non men che i lago Aterno, di cui diſſe Strabone che, ºº
º egualmente

includitur ſupercilijs reffa ſursàm enatis,& vndique preterguà ,Auer.

in aditu imminentibus,è nel ſeno di via monte, del qual naſcq no fà aperto

no alle falde nella ſua cauità acque ſulfuree,8 calde? Io di da alcuna

ambidue queſti laghi ho vina ſola opinione, non diuerſa da ºttº.

quelche ho detto pur hora del medeſimo Aſtruni, & prima

del cipo Flegreo, 8 del monte Gauro hò giudicato;perſua

dendomi, che ciaſcun di eſſi in vari tempi fi aperto dà al

cuna ſua peculiare eruttione, 8 impeto di fuochi ſotterra

ºci che le parti interiori più leggiere ne sbalzò più lontane,

º men lontane le più graui,dalle quali rimaſereintifiche,

ºque intanto agitate da terremoti, aſseſe in quel vano,

viſtagnarono nell'Vn luogo,& nell'altro,egualmente in due

laghi Etin confermatione del credermia, laſciando di ſer

uirmi dell'eſempio" torrenti di ac

9ue, cacciate dà queſta vltima eruttione del Veſuuio nel

"º ºggi le quali ſe foſſerſi incontrate in alcun luogo ,

chiuſo niente meno ſarebbero in vilago ſtagnate in non

7000X
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molto diſſimi modo º Pithecuſas (fon parole di Plinio

º" SºP.88 del lib:2.) in campanoſºfrunt ortasi
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mox in his montem Epopon, cum repentèflamma ex eo emici

1 cui preſen ſet, campeſtri equatum planicie in eadem & opidum hauſium

se nome è di profundo, alioque motu terra ſtagnum emerſiſſè, e alioprono

i" º lutis montibus, inſulam extitiſſe Prochitam. Dee ben poi

" " riputarſi di molta antichità queſto lago. Agnano: benche

dà più antichi il ſuo nome fu del tutto tralaſciato, il quale,

ne'tempi de noſtri Normanni leggeſi detto latinamente,

Anglanis.Et nella ſteſſa, è in poco diuerſa maniera parche

fù mentouato da S. Gregorio Magno nel cap. 4o, del lib4.

S.Gregorio de' ſuoi Dialogi,doue egli racconta che S.Germano noſtro

Magn illu- Capuano veſcouo, & cittadino,vide l'anima di Paſcaſio in

ſtrato, º Thermis Angularibus;le qualiTerme comunemente ſon col

º locate appreſſo queſto lago, º in altri ſuoi codici vengon

dette.Angulane ch'è nome più vicino a quello, che nevſ

rono i ſudetti Normanni, & n'è tuttauia in vſo:eſſendo an

che ſtato chiamato in modo latinoAnglena: dà Herchem

perto nel Num. 61 della fua Hiſtoria de Principi Longo

bardi vn picciolriuo, il quali traſcorre dal lato Settétrionale

di Capua dilà del fiume Volturno, che volgarmente ſia
pella l'Agnena.Ma ſe nel modo raccontato da Plinio imo

ti naſcer ſogliono, 8 poi ſua nire,ſiche ne campi taluolta ri

, torna la primador faccia, credere aneor potremo, che nel

i campo Flegreo, chiamato Leborio, fù al principiovngran

monte, è che nella ſteſſa maniera potrebbero altri monti,di

ſimil natura, anche del tutto annichilarſi; delle quali, 8 di

altre mie congetture in queſto ſubietto de naturali incen

dij della noſtra Campania,io già altra volta trattai in vir

mio frettoloſo Diſcorſo, non riputato poi indegno del ſuo

applauſo, che nè finto eſſer ſoletia, nè appaſſionato, dal lo

datiſſimo per le ſue molte virtù,8 nobile eruditione Pietro

LaSena. Mahormai è tépo di ſeguirla noſtra deſcrittione.
º

-

: , - -
-

xx. Monti Latogei spoltro dirigilio Graie

Pozzuolana,in cui diſcendeua incerto lume.

s:

1 MoNTI Appreſſo a Pozzuoli nel fido parimente del mare, º di

LEvgo- Strabone,8 dà Plinio Secondo,ch'hò recati in altro propo:
GEiſ,gi". ſito à dietro, 8 dà ogni altro ſcrittore vien Napoli colloca

i" eaassssuaſiastairstiariº"- - - - l'Vila,
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a diſteſa nel lato de'monti Leucogei,ch'è verſo Mezzo

rno: l'altra ricauata nelle viſcere del monte,già cô Gre

vocabolo ſlavsindree. Pauſilypus; & hoggi. Poſilipo, ap

ato; in alcuna delle quali fu il ſepolcro del famoſiſſimo

eta Virgilio; ſiche de medeſimi colli prima, 8 poi della

etta grotte: mà di quel ſepolcro per l'ambiguità, ch'hò

ſuo ſito,mi couerrà nel lorframezzo ragionare Etaffer-.

» io,che l'antica via di Pozzuoli in Napoli,di cui ſi è par

oaltra volta con l'occaſione della via di Domitiano, era

teſa à lato del monti Leucogei; percioche me ne da indi

il ſudetto PlinioSecondo nel cap. 11. del lib. 31. il qual

ſcriſſe quei monti frà le medeſime città, mentre parlò di

uni fonti, chiamatianche. Leucogei.dal lor nome,dicendo.

ucogati fontes inter Puteolos,& Neapolim oculis, & vulneri

smedentur.Et nel cap.11.del lib.18.doue ragionò del mo

» di compor l'Halica,ſcriſſe coſi. Poſted admiſcetur creta-,

e tranſit in corpus,coloremque,cº teneritatem affert. Inueni

rhaee inter Puteolos, 3 Neapolim,in colle Leucogeo appellato

: appreſſo. In eodem reperitur & ſulphur, emicantaue fontes

raxi (il Cluuerio legge emanantgue.& vorrebbe cancellar

voce.Oraxi la quale à nulla gioua) oculorum claritati, i

ulnerum medicine,dentiumque firmitati. Anzi queſti monti Furon poſe

omprendeuanſi (non ſaprei dire, ſe intieri,ò moltalor par-º da Na

è nel territorioNapoletano, eſſendo anche ſtati poſſedutiº

la medeſimi Napoletani,da quali Auguſto per prezzo ot

tenne, che i Capuani a far l'Halica ſi foſſer potuti ſeruire

della creta, che in eſſi naſceua: come lo ſteſſo autore nel

ºttoluogo racconta in queſte parole Ertataue Diui Au

fºidecretum,quo annua vicena millia Neapolitanis pro ee nu

r-erari iuſit è" ſuo,coloniam deducens Capuam; adiecitque

ºſamſuoniam negaſſent Campani Alicam confici ſinè eo me
taelloPºſſe. Potrebbeſi di quà credere che per queſta cagione

Paſsò poi alcuna parte di queſti colli nel dominio de Ca

Pianiº che perciò il medeſimo Plinio nel cap. 15. del lib.

º Parlando del ſolfo, che in eſſi detto hauea ritrouarſi frà

Napoli, 8 Pozzuoli, deſcriſſe i loro confini in queſto altro. Il Cluuerio

ºdº lº ſtalia quoque inuenitur in Neapolitano, campanoq, i"..a
ººlibus, qui vocantur Leueogei. Maal ſudetto Cluuerio Plinio Secò

- ºggerPºe Puteolanaque in cambio di Campanoque la qual,

- ,
e pur

do emenda

l
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è purtroppo ſtrana mutatione;& io anzi crederei che ſi inº ſonº

veruna ſtranezza potrebbe leggerſi. In Neapolitanºº lidi a

mia agro sbandito il que aggiuntoui fermamentº º lºſ Naomi

piſti, dopo che hebber cambiato il Campania inº ºutin.Cert
1t sepot. Nè men del ſito del ſepolcro di Virgilio io poſtºº inò ſuonare i

e o pi ſentire alla nuoua opinione, propoſtaci dallo ſteſſºº si in Napoli,

"iiº rio,il quale negando,douerſi dar fede a Donato, chi" º che ſi p

ini" eſſer quel Poeta per commandamento di Auguſto itatº" ition"
io creduto poſto à lato della via, che portaua di Napoli in Pozzuoli, ºmonte, coſi

i"ſº: itimo, che il ſuo monuméro nó fù appreſſo la Oriental bocº ºnongi
el AVI, Ve

ca della Pozzuolana grotte nel monte di Poſilipo, doue, ai verſi,
ſuuio. anche dà tutti i moderni dalla teſtimoniaza di Donº" i sub,

ſuaſi,è ſtato fin hora creduto: ma il riputò nell'oppoſtolatº sitore. Be

di Napoli verſo il monte Veſuuio penſando poterſicº ai
- p - - - - - il lib ºlAcon

-
cogliere da ſeguenti verſi di statio nel Carme t " si C

delle Selue,in cui ſcrivendo egli è Marcello parlò di ſe ſteſſo ºssegliº

in queſto modo - a o - º iº,

3- – En ego met ſommnm,cº geniale ſequtuº tacheè

» Littus,vbi Auſonio ſe condidit hoſpita portº ioi"
, i Parthenope,tenues ignauo pollice chondas i d

- - - - sº al Tar

» Pulſo; Maroneique ſedens in margine templi, dou

53 Sumo animum,e magnitumulisaccanto magiſtri : "

Et appreſſo. - - . - . º" º

, Hecego Chalcidicis ad te, Marcelleſomabam "voli,
- - - - - - - - Si è

5s Littoribus, frattas vbi Vesbius egerit iras. come

Alli quali coſi ſoggiunſe, En vt diſerte teſtatur, ſub Vestiº:

ſuè Veſuuio mâte, qui ab orientali vrbis parte eſt, Pirgiliifuiſ

ſe monumentum cum templo appoſito. Notanduma autem maxi

mè,quod Statius ait, ſe littus ſequutum & in littore magnitº

mulis accantaſſe magiſtri, ſedentem in margine templi eiusi mon.

verò per iuga montium reptaſſe. Quin via Puteolana, non per

pà dall'al. iugum montis,neque per littustendehat, ſed introrſus per cry? A

tro lato di tam Neapolitanam. Coſi il Cluerio. Ma egli à queſta volta , son

Napoli per ſi ſcuopre eſſer troppoſeuero interprete delle poetiche fot- º

lºº me dei dire, & da Poeti è troppo rigido eſſaccore di narra- si

tioni hiſtoriche, le quali ne modi tenuti da medeſimi ni- ºss

ſtorici ſogliono anche taluolta deſiderarſi. Forſe Statio an- Re
i

corcóueneuolmente na hauerà potuto ragionaar à cue\ mo- Ss.

doſe quel ſepolcro ſia ſtato nel luogo, in cui Donato il de- si

- 4Sxiùeº º
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Le ſue parole ſon queſte. Voluit ſua oſſa Auguſtus Nea- Denaro .

transferri,vbi diò vixerat.Et poi. Translata igitur in ſu Gºº" di

ti eius oſſa Neapolim fuere, ſepultaque via Puteolana in-i"
pidem ſecundum. Certamente quel Poeta, come advſo ieri,

co chiamò ſuonare il poetare;& per dichiarar,che ſcri- rifiutato, 8:

dimorado in Napoli,ſua patria, diſſe di ſuonare à piede notato.

eſuuio, il che far pur douea chiuſo nel ſuo ſtudiuolo

a caſa in tépo nè men ſicuro dà ogni timore della erut

e di quel monte, coſi con poetica metafora, 8 con leg

a alteratione:nongià conſeuerità hiſtorica: potè dire,

ſcriueua i ſuoi verſi, ſedendo appreſſo il tumulo Virgi

o;hauendo in buon linguaggio voluto chiamarſi ſuo di

volo,& imitatore. Ben mi marauiglio, che con la mede

a arditezza:anzi con alquanto minore:il Cluuerio di quà

he non conchiuſe, che in Donato douea leggerſi. Via

rculanea: s'egli in Plinio per ſua nuda congettura legger

ea Puteolanoque in cambio di Campanoque. Et mimara

lio ancora,che di quella via Pozzuolana, in cui credeſi

uer Virgilio hauuta la ſua ſepoltura,habbia detto,ch'ella'

fù à canto al mare; ſe la ſudetta oriental bocca della ſua

otte ſi apre, doue quel Promontorio ſi congiunge à terra

i;

rma,& per lo lido del mare dà quel lato in Napoli ſi per- potendo ben

emiua. Ben più toſto(douédoſi del ſito di quel ſepolcro co- per altro del

ola presete comune opinione dubbitare) ſi potrebbe,séza lº ſto dub

iprender Donato di falſo,dir ch'ella fù à lato di quella via,º

i cui ſi è altre volte ragionato, che di Pozzuoli perAnti

3mano frà terra portauain Napoli; & eſſendo ſtata rifatta

-ù volte fra lo ſpatio di non molti anni,douette eſſer mol

efrequente; ſiche può molto comueneuolmente crederſi, e

–hevn Poeta coſì famoſo vi haueſſe hauuto il ſuo monu

Trento nel qual tempo,chi ne aſſicura,che quella grotte era

-ita ancor compita,la quale in vero nè dalmedeſimo Do

nato fumentouata? Nondimeno habbiano per me ripoſo

del luogo creduto da ogni altro, l'oſſa di Marone; che non

irò io che reſti deluſa la gloria di Giacomo Sannazzaro,

il quale meriteuolmente fu detto dal Bembo, che à lui fù

ºltrettanto vicino di ftile, quanto di ſepoltura,

Ma della medeſima grotte Pozzuolana par ch'habbian

ºrmente l'un dall'altro, e anche dal vero, parlato

MA. - - - - - - - - - - Stra
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14 ºtoT Strabone, Seneca, 3: Petronio Arbitro, della quale perdº
TE DA ; - - - - - 'inter.

#52 go i moderni han di certo hauuta fallace opinione, oliº

ti a va, preti di quel Geografo, Guarino Veroneſe, 8 Gugliº
ti, creduta- Silandro credettero,ch'egli non inteſe di aitra, che di quº

ſopra Baia e ſta grotte nel lib.5:hauendo reſe latine le ſue parole, nellº

quali ragionaua de Cimmeri, che credeuani,haueti

tatone luoghi ſotterra appreſſo il lago Auerno nel ſegnº

te modo. Noſtra tempeſtate (queſta è la verſione del Sitº

dro,accettata dal Caſaubono) cum ſyluam, qua circa Autº

fuit,cecidiſet Agrippa, 3 loca edificiisoccupata eſentaſiºſi

infra Auernum Cumas vſque cuniculus, omnia iſta fabulas ſi

liquidò apparuit;cum quidam Cocceius, qui cuniculum ſiamº

3.it, 6 alium a Putiolis ad Neapolim ſuper Baias tendenti

(Guarino volta con altra forma di dire. Que ex Diceardi i

evrat Neapolim ad Baias) ferè ſequutus ſit fabulamiſiamº lº

Cimmerijs,modò relatam;acfortaſſe etiam loco huic antiquatº

ſuetudine putauerit conuenire,vt perfoſas vie ducantur Mai
Cluuerio parlando anch'egli del lago Auerno ha per fer.

moche quella clauſula. Ei alium a Putiolis ad Neapolinſe

per Baias tendentem, vi ſia ſtata aggiunta di fuori dà alcº l'

copiſta:quippè,dice egli,quim Baie citrà Puteolosſint, iº

cuniculus eſſe potuit à Puteolis verſus Neapolin ſuper Baiº

º"io tendens Et di più con buone conſiderationi dimoſtra di

º vn tal detto non potè vſcire dalla penna di Strabone: quº

propter,ſoggiunge omninò ſtatuendum, locum illum aſieloº

ra,io ſipºregºlſenario ſi fa datum: Io nondimenº penſo, che

"i eſſendo aſſai vero, che non poſſa quel G fohauer det
Grotte da » on poſta quel Geografo -

pi, uoi aa ta tal coſa della grotte di Pozzuoli, non debba nè menti

eſa Baia. putarſi, che il ſuo teſto ſia ſtato dà altri alterato a pattº

veruno:percioche egli iui ragionò di altra grotte,la quale

strabone il non già di Pozzuoli in Napoli: ma di Pozzuoli alla citº

iſtrato nuoua, che è quel punto per teſtimonianza del medeſimº

Guarino autore in Baia tuttauia ſi fabricaua, fù dà quel medeſimo

Veron º Cocceio,autore della grotte Cumana,ricauata - Nè sò co

"meil Cluterio non ſe ne fuſeauueduto il qual ſiauui
8 il Cluue- - ueduto,il quale ben ſi auti

io rifiuti. de che altre volte (vſerò le ſue parole) ipſe Strabo in deſcri"

tione vrbis Neapolis, vbique habet vnica voce. i Nadroni

Naariasos i Nsa rias. at illic eſt, irì sia, rian. Ma della

nuoua città a ſuoi tempi edificata in Baia,ch'altronófuro:

R0

iti

i

tº?
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the ſontuoſiſſime ville, anche deſcritteci dà Gioſeffo

reo, che ſi è recato al ſuo luogo, ragionò,trattando di

2oli, in queſto modo. Apud Baias noua vrbs conſtruitur,

minor Puteolis, aliis ſubinde ſuprà alias regiis villis ibi edi

tis. Alche il ſuo conteſto è aſſai ben concorde,percioche

fi parla, che intorno il Lago Auerno fecerſi quelle ſue º
otti dà Cocceio. )

Mà reſa per queſta maniera aſſai manifeſta la ſentenza di Fà deſcritta

abone,la qualdà ſuoi ſpoſitori, non diuerſamente, che "s
Cumana cotrada dà quel Cocceio,eraſi frà intricate groti.i
, volendo eſſi tuttauia aprirla, inuiluppata, come faremo ,che" è

i di quell'altro ſuo dire, in cui egli ragionando ſenza al- al preſente,

ino inuiluppo della notiſſima grotte di Pozzuoli,appella-ºgº: º

anche Napoletana chiamò la ſua lunghezza di moltiſta-," -

j,la quale diſſe il Capaccio, che non contiene più di ſei-is,

:nto paſſi, che fan ſol cinque ſtadij, nè meno intieri? Le poletana,

le parole in latino ſon queſte Eſt & ibi foſſa occulta per mà

em Putiolis,ac Neapoli interpoſitum,atta,eodem modo,quo alii

'umas versùm diximus fuiſſe duitam;viaquèſtadiorum multo

un longitudine aperta eſt in qua decedere occurrentia inuicèn

umenta (nel Greco è. Zivytsi che altri voltano currus.) poſ

int. lumenque paſſim inciſis in montis ſuperficiem imminentem Strabºne

feneſtris,iuſtam ſatis altitudinem demittitur. Aggiungaſi, che" 8:
- - - - - -- - ; beniamino

Seneca nella epift.57 diſſe, che nihilillo itinere longius: Et di fi

più,che Beniamino Tudelenſe, di gente Hebreo nel ſuo Iti- riſcontrati,

nerario benche è per ſuo errore di memoria, è del ſuo co

piſta (non già crederò del ſuo valoroſo interprete Benedet

to Aria Montano) la deſcriſſe lunga di troppo ſconueneuol

rumero di miglia:nondimeno non ci permette,che non più

ele di cinque ſtadi la ſua lunghezza eſſere già ſtata cre

diamo. Le ſue parole appreſſo il ſudetto ſuo interprete, mé

tart racconta che di Pozzuoli peruenne in Napoli, ſon que

te Illine profetiis, quindecim milliarium via ſub montibus cd

ficitari eſigue opus à Romulo Romanorum primo Rege factum

prºpter metum Dauidis Regis Iſrael, 3 Ioab, Dauidici exerci

º di ſunni. Queſto hauer temuto Romulo del Rè Da

ide era ben nel reſto vna fauola,che verſaua in bocca del

le vecchiarelle Hebree di queſta regione; eſſendo ſtato pur

troppo grande interuallo di tempo fra l'Vn Rè, & l'altro i

AX. M ma quan
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quando anche ogni altra antica non men ſacra,che profani

I quali non hiſtoria, non ci ſcopriſſe la falſità di vn tal racconto. Ma il

reſtº ſi ſudetto Seneca,il qual coſi ben ſi concorda per queſta parte

f,"i" col dire di Strabone, quanto è poi da lui diuerſo in tutto"

finali, reſto. Egli raccontando nella citata epiſtola vn ſuo viaggiº

alcun lume di Baia in Napoli per queſta grotte, la deſcriſſe del tuttº

oſcura,dicendo. Cum Baijs deberem Neapolim repetere,fai

credidi,tempeſtatem eſſe, nè iterùm nanem experirer.Sed tantin

luti tota viafuit,vt poſſem videri nihilominus nauigaſſe. Totº

athletarum fatum mihiillo die perpetiendum fuit. A ceromº

- cos haphe excepitin crypta Neapolitana. Nihilillo carcere lº

gius:mhilillis faucibus obſcurius,que nobis praſtant,non vi pº

tenebras videamus:ſed vt ipſas.Cateràm etiam ſi locus haberº

lumen puluis auferret,in aperto quoque res grauis,& moleſta

quid illic,vbi interſe volutatur;& cum ſine vllo ſpiramentºſi

incluſussin ipſos,ù quibus incitatus eſt,recidit? Duoincommº
interſe contraria ſimulpertulimus, eadem via, eodem die & lu

te,º puluere laborauimus. Aliquid tamen illa obſcuritas:4º

cogitarem dedit. Et appreſſo,la ſteſſa oſcurità molto piuiº

culcando,ſoggiunſe,chevſcito dalla grotte, rursùs ad primº

com" lucis,alacritas incogitata redigt. Nè in quº

Nè men ſe ſto ſolo parch'ella fu molto men commoda di quelchenº
cbnA" ſº fù deſcritta da Strabone, percioche credeſi per cagioadclº

lea aruiſi

-
º

i" ſua baſſezza hauer parlato Petronio Arbitro in vh frammº

to in queſto modoSatis conſtaret,eos, niſi inclinatos,non ſolº

tranſire cryptan Neapolitanam. Non camminaadunque ſen:

za intoppi di altri antichi ſcrittori ciòche quel Geografoº
diſſe di queſta grotte, che per eſſa col ſuo proprio baſteuol

- lume & anche patioſamente ſi camminaua.Di ciò auucº
"" toſi illipſio & annotando quelle parole di Seneca. Nibil il

::: lis faucibus obſcurius. per conſeruar vera la ſentenza di quº

i fi", ſto ſuo autore,coſi l'eſpoſe,º: ſi ſtudiò renderla concordeº

minoſa, e quella di Strabone. Fauces anguſtitranſitus etiam vocabantº

Siche alcu

fºi ºſcura. nè quis de aditu capiat, qui certè illuſtris. obſcuritas autem bic

teºpºre Seneca,cº denſe tenebre,vt oſtenditi non equè Strabº

miºideſi Tiberii, oportuit bec luminaria obſtrutta cuo, autº

gieffa fiſſº ſi tam denſa tunc tenebra. Etfù anche della ſteſº

ºpiniºne il Clumerio,nè ogni altro autormoderno che hab

bia oderuata queſta lor varietà ad altra, che a queſta aſſai
- -- il

º
.
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1 maniera di concordargli hà inverun modo penſato. Il

paccio ſimilmente nella medeſima guiſa giudicò di quel Et altri ,

to di Petronio,laonde il chiosò con queſte parole. Qua e l'ella a

era iudicanda fuerint, crypta eo tempore tantam cernimius :: ſ;

militatem,vt niſi inclinati, tranſireadeuntes non poſſent: do- agia

ndo eſſer ben marauiglia,che ſi fuſſe poi atteſo a renderla

n molta fatica più ſpatioſa: & di renderla di nuouo con

aggior faciltà luminoſa,ſi fuſe tralaſciato.Ma s'io non er- La qual fa

ine della ſentenza di Petronio,nè dell'antica altezza della ſempre ca

apoletana, è dicaſi Pozzuolana grotte,còuien dubbitarſi; º ºº º

er la quale,nò già non poteaſi, come dice il Capaccio:mà“

on ſoleaſi paſſar in altra guiſa, che à capo chino; & Parmi

ºrgerne la cagione in quelle parole di Seneca, che il tur- petronio

Pine della commoſſa poliere in ipſos, à quibus incitatus eſt,re- Arb ilia

idit ſiche era biſogno d'inchinaril capo, per riceuerne nel ſtrato il Ca
Volto minor noia. Et ci ſcoprirà il medeſimo Seneca frà lei ri-,

denſiſſime tenebre non già di queſta grotte, ma della noti-º

siaſua qualche baſteuol lumeper lo quale ella non debba s.

ºrederſi ch'era diuenuta frà l'età di Strabone, º la ſua; ciò è

ità lo ſpatio di pochi anni, del tutto oſcura; & ch'ogni cura
di riaprirui il lume in tempi chiariſſimi vi era ſtata traſcu

º Et di quali altre fauci, è bocche, volle egli intendere, E, anco, fà

ºdelle fineſtre di cui parlò Strabone, onde diſcendeua nel lepre lumi

ºchiuſo il lume? Que nobis praſtant (ſono le ſue parole) ſa.

" vi per tenebras videamus (adunque eran pure ad vſo di

isti)ſedvt ipſas. Il Lipſio, che ſe apprende per gli ſuoi

lutti paſſi affaticàdoſi di concordarlo con quel Geografo,

lo sforza è cótradirgli maggiormente dal qual ſi era detto,

ºlaſialarghezza era ben capace di due carri Et ſe tutta
ula Seneca ſoggiungédo,che etiam ſi locus haberet lumen,pul- Seneca più

"ferret par che negò,che per le ſue fineſtre vi diſcende-"
- - --- ſtrato.il Li

ºlume averun patto, nel che in vero contradiſſe à Strabo- ,"
º egli ſi ſcorge,hauer tutto ciò detto per vno ingrandi- coſe rifiuta

ºnto,& ſecondo il ſuo coſtume, per prenderne materia di to.

"ºe, 8 di motti, la qual cotanto denſa oſcurità poi gli
fuſſe ſtata cagione in quel cammino di vn ſuo molto fiſſo

ºiero,come nel reſto di quella ſua epiſtola eſpoſe.Mà l'al- ºenche di

"ºnvn dirpiano,qual conueniua al ſubietto di cuiſcri-"."

º non ci naſcoſe co lumi del dire quello, che nelreſto"
XXa M m 2 per
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- per l'altezza del groſſo del monte alquanto debile, è dalla intitº lì

- - poluere rintuzzato, douea per ogni modo rilucerui dalcit- si p0tente,

º lo Ingrandi ancor Seneca più del vero per quel medeſimo lºgo a

ſuo fine di vſar motti, il loto della via, che fatta hauea diBi- istro anni, a

º - ia;ſiche perſuaſe al ſudetto Lipſio, non di altra haueranti ",ueau
e l Statio inteſo,la qual poi fà rifatta da Domitiano, dovendo "iogli"

i al quel Poeta hauer parlato ſpecialmente di quella ſua parte, ºche"

i º che di Cuma insinueſſa perueniua, nel qual tratto arenoſo lº Campani

º come egli diſſe, ºttenuta"

- - » Et plebs in mediis Latina campis ºlichefa a

» Horrebat mala nauigationis ºundo de

i - l iſendo ben per cagione delle paludi Liternine, delle lacune del fiume, ºiſiuele

i - l lº " Volturno, 8 degli ſtagni del Saone Etvn tal modo, tenutº "i sini

" i da Seneca di amplificar oltre ogni modo il ſuo diſaggio di "Nesci,

- º quanto, quel cammino,che intiero non giunſe alla lighezza di do l"one cap

º vgora', dici miglia non ci laſcerà dubbitare,ch'egli non con minore "si",

- . hiperbole diſſe della ſteſſa grotte che nibilillo carcere ligiº "si"

la quale ben moſtra di eſſere ſtata al principio di vn miglio lº sºsta,

ſiche Strabone potè appellarla di molti ſtadi, ſcorgendo lº dicof, CO

i ſene ruinata gran parte dal lato verſo Pozzuoli: & ſoldi li ºuetti,

Beniaminº Beniamino Tudelenſe, ſe per auuétura le miſure Hebraiche ºiopi
i"ifiº non furono purtroppo minori delle Latine,ò per ſuo errore ( "

; i di memoria, è certamente del ſuo codice ſarà ſtata deſcrit si,

º | ta di quindeci miglia troppo ſconteneuolmente. si

i - Sicia

i XXI. Palepoli, d Napoli due città, di vm Popolo. Pale- "
poli al principio chiamata. Partenope: nome poi sito,

ſcambieuole con Napoli. Loro fondatori, loro

- Aiti. Napoli piaseuol otio de Romani, lor º eſo
SS) sr.

Colonia per honore. s:º"
- - fa

napoLI, Màgià,ò per queſta grotte, è per l'altra più aperta via,

- - - tipº di ſiamo peruenuti in Napoli città, la quale con marauiglioſo

molta eta', raffronto de ſuoi auuenimenti col ſignificato di queſto ſuo

ſºlº i nome, ancor dopo il corſo di molti ſecoli non inuecchiò
grouane , - i - - - - - º i 2
in maggior giamaianº all hor che per la ſua lunga età hauerebbe do

grado. uuto al pari di molte altre città di queſta medeſima regiº

ne,eſſer diuenuta decrepita,º forſe anche rimaner del tutto
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a (pariſſimo eſempio ne ſia Cuma, ſua madre, città

mente famoſa, potente,8 grande) nello ſteſſo tempo -

e principio la ſua giouanezza, eſſendo ella ſalita, ſono

aiquattrocento anni, all'altezza di eſſer Metropoli di

egno intiero, nella qual dignità con incomparabile » .

:ſcimento di ogni ſplendore, & grandezza felicemente - -

auera. Et fù anche queſta città,cosi fortunata attribuita fºgº º

noſtra Felice Campania (in altra occaſione ſi è vedu-" .
me non appartenne alla ſpecial più riſtretta Campania, fia a

Campani) il che fù accennato da Liuio in quelle parole Campani.

ib.23 ragionando de Nocerini, i quali reſa ad Hanni

elaloro città,ſalue le perſone, dilapſi omnes quocumquè ho

ia,aut fortuitus animi impetus tulit, per Campania vrbes,

sinè Nolam, Neapolimque. Mà più apertamentel'affermò

mio Secondo nel cap. 23. del lib. 15. doue ſcriſſe,eſſerlo

time le caſtagne,che naſcono in Taranto, in Campa

º Neapoli; & dinuouo nel cap.2. del lib. 32, parlando de'

rali,che ſi generano apud Grauiſcas, 3 antè Neapolim Ci

rie.Siche di coſa cotanto certa laſcerò di recari detti di

itiautori;& auuertirò ſol queſto, ch'ella fù alle volte ap

ºlata città degli opici. nel ſentimento, ch'hò dichiarato ra
ionando di Cuma. - -

Ma della ſua fondatione non dee huomo perſuaderſi,po-Aſſai contro

º con molta fermezzaragionare: ſi per le varie narrationi, ºrſº º

ºnlaſciate gli antichi, come per le diſcordi opinio-i":
ishcfrà moderni per vna tal varietà ne ſon nate;i quali diºnaarine

ºtte à fauore del creder loro,rifiutando l'altrui vi ha di Napoli.

"scoſe adunate, che non ſon punto più certe delle pri

"iº queſto ſubietro baſtante di vn volume intiero.

º queltaſolvolta adunque ceſſando dal mio ſtile, anderò

ºdoda racconti del più antichi quelli, che mi pare
ºpiragioneuoli,concordando inſieme, il più che per

"ºal loro diſcordie; & tacendo di queſche da fu- Pºſa guai

"rniſia di eſſi ſtato giudicato Etſeruirammi per lº

"ºfondamento del mio dire quei che Liuio ragio-" di.ſia v, - p - - - - . . A - . “5” queſto ragio

º"de fondatori di queſta città, ne laſciò ſcrit-namento

i" le ſeguenti parole. Palepolis, diſſe, fuit baud"nei

º in i ºlini, Neapolis ſitaeſ duabus vrbibus populusſº º
ai - - - - - l - i

ºlet Cumis erant oriundi. Cumani ab ChalcideEu-" ante

XXI, boica -

º -

-

- -
--

i
- e

l

-

!
- - -

: -

a

- -

-

l

-

-

i

-
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ai

sº

sitº

boica origine trahunt.Claſſe,qua aduetti biºfinalmi

in ora maris eius,quod accolunt potuere.Primiº

riam, Pithecuſas egreſſi, deinde in continentmºſſº ſi

ferre.Et alquanto appreſſo raccontando, cheQ"

lio Filone nell'anno del ſuo ſecondo Conſolato il"l

Cornelio Lentulo, che fu di Roma il 426,pºVA" V,

ſi - contro la medeſimagemina città, ha in quello modo lº le

Publilius inter Palepolim, Neapolimtue, locoºppº" ,

-
diremerat hoſtibus ſocietatem auxili mutui; qua, vi qui"k

cus premeretur, inter ſe vſi fuerant. Il rettode piogº ,
- - - - - - - ultipli

quello aſſedio ſi ſoggiungerà appreſſo in altraoccº t. "
v - v - - - \\ NY s A\

Giouerà ancor molto à quel che deuerò dire que" º "

mente di queſta città fu notato da Solino nel capº dici "

coſi ſcriſſe Parthenope è Parthenopes Sirenisſepilor º

- lata,quam Auguſtus Neapolim eſſe maluit. Il qualeperº º

ſtato noto compendiatore di Plinio Secondo, non è º

bioveruno, che ciò raccolſe dalle ſue parole nel capº

lib3 doue egli dopò hauer mentouati i campi Flegrº

Palude Acheruſia, ch'erano alquanto fra terra, fece ritº

al racconto de'luoghi di mare, dicendo. Littore autem Nº

polis,Chalcidenſi et ipſa (hauea già detto eſser Cusmaº

ſtata città de Calcideſi) Parthenope à tumulo Sireni, appºlº

ta:hauédouiSolino aggiunto b& del ſuo, che il Qteseteº

della medeſima città segli pur queſto,Se non altro dirvº

le) fù vn nuouo trouato di Augutto, delche da NA\\S

derni é ſtato ripreſo agramente;leggendoſi in vero il nonº

di Napoli appreſſo Polibio,il qual viſſe intorso è se Sº

ºnde in pri- ni prima del ſudetto Imperadore. Primieramente adunque

"A º dir deueremo,che Napoli hebbe ſucceſſiunameove vsè SN
glie, ch'el- & nel di lini lino ſi acc

i fa. sua º nel nome di Partenope con Plinio e con Solino ſi accº

mente ebbe dan molti altri;nel preſente nome di Napoli con essº

tre nomi. ti,eſſendo quel terzo di Palepoli da vn ſol Liuio itato m

touato;il qual nome ſecondo quel ſuo dire non in Pvs

mente della città intiera: ma divna ſua parte,al princie

più principale; per la qual cagione da lui più volte

quell'vn ſolo nel racconto di quello aſſedio, ne altra v

riuio ambi- più mai della medeſima intiera città fa ragionato:qu

giamente quella ſua parte fuſſe poi anch'ella paſſata nel nome

illuſtrato poli: è pure,ch'eſſa Palepoli fuſſe rimaſa eſtinta,delc

- - - isº
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erò appreſſo:ſe più toſto,ſtando in piede ambedue,egli

altro ſuo ſecreto conſiglio non volle in quella occaſione

itouar principalmente i Palepoletani, 8 far eſſi autori

luella inimicitiaco Romani,co quali furon poi ſempre

apoletani ſtrettiſſimi amici,

Mà Palepoli,8 Napoli non furono,ſe à Liuio daremo fe- Fà Napoli

altro che due parti, è vero due regioni di vna città in- dº iº

ra& divn ſol popolo il quale né già nell'una º nell'altra" ":
ier donea doppie habitationi;ne in vna diuiſamente, per "pºli, .

gion di eſſempio gli huomini nobili,8 i militari;& in vna me in due º

fra le genti, applicate ad eſſerciti di pace,8 letterarij, do- regiºni º e

an dimorare nella guiſa delle due città dell'altro mon-"
º, ſognate da Teopompo Chio appreſſo Heliano nel cap.,

8 del lib.3 della ſua varia Hiſtoria: ma nel modo più co-dition, babi:

lunemente , 8 per ogni tempo oſſeruato nelle regioni di tate.

alcuna città, furono habitate egualmente l'Vna, 8 l'altra

a cittadini di ogni ſorte. Non ſolum (diſſe Ariſtotile ap

Preſſo il ſuo interprete nel cap.1.del lib.2. della Politica) ex

mºltitudine bominum conſtat ciuitas: verùm etiam ex eorum

ºltitudine, qui ſpecie differunt:non fit enim ciuitas ex ſimilibus.

linelcap.4 doue rifiuta la Republica di Platone, la quale »

º chiuedomos attribuit,afferma, che difficile eſt, duas habi

ºdomos. Fù nondimeno non più che vna quella doppia

ºmentre vn ſolo fa il ſuo doppio popolo, che per altro

Pºict douea, & ſarebbe in vero ſtato doppio,ſe vn ſolo ma

girato 8. vn ſol conſiglio publico con le medeſime comu

ºggi egualmente dell'wno,& dell'altro non haueſſe hauu

ºligomeruo;& le coſe ſacre, 8 i parentadi, 8 tutti gli altri

ºi nella ſteſſa maniera non fuſſero ſtati comuni; ſiche frà

ºnon fa maggiore diſtintione di quella, che frà varie re

ºdivna ſola città eſſer ſuole; è pure di quella,che ſtata

" frà Roma, 8 Vei, ſe alcuna parte de Romani dalla

ºttº all'altra fuſſe paſſata ad habitare, del che ſcriſſe Li-ºnde 'eſº
"libri eſſerſi hauuta grati conſulta di ciò parlando in ſiº di al

"ºdo. Quinilla quoque affio mouebatur, que poſt cap-,ſi

"" ºmamà Gallis celebratior fuit traifnigradireios pinte in A.

V "fºrtim plebi, partim senatni deſtinalani habitandos mi modi.

"ſinevrbes communes reipublica incoli a Romanopo

º" Poco men che del tutto pari eſempio è quello
a e

º

-
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s - - di Siracuſa rappreſentatoci dal medeſimo Liuionellibi i

- il qual racconta, che dopo hauerne Marco Marcello occº

pata à forza vna parte inter Neapolim,3 Tycam(nominatº: l'auto pºlmon

- tium vrbis, & infiar vrbium ſuni) poſuit caſtra; timensiºſi lº di Solino &

- frequentia intraſet loca,contineri è diſcurſu miles,auidus predº fºtº e altri crit

- non poſſet eſſendo ſtata nel reſto quella città, come ragiº ºi i poli) è

ſi Plutarco appreſſo il ſuo latino interprete nella vita di Ti lidouette

- - moleonte,quodannodo ex pluribus compoſita, i coſtruita vº: siaambesue

bibus. le quali al dire di Cicerone nel lib.4 contro Verre,di ºspiù nuo

º numero furon quattro; benche da Strabone nel lib. 6. cº . ioPu

i " º vien detta. Pentapoli. Nè molto diuerſo eſempio n'è ancºr " i
- l - "quello che ne porge Polibio nel lib 1.mentre ragionadiº " O

Aºi, i qual dice, che primieramente fu preſa da Rº ."

mani Conſoli Aulo Aquilio & Caio Cornelio quella parte "º

) 1 s c

simamente:

livindalprint

º

º

- - ºra o - N

i - - che ſi appellaua. Napoli & poi l'altra, chiamata IIaaaa, cioº "

Antica,ò pure Vecchia. Le ſue parole in latino ſon queſte º "
si - normum Sicilia profeiti,qua precipua Carthaginienſium ciuitº "Sºo,

i erat,cum magna vi obſidere aggrediuntur; appoſitiſque dupliciº sº del tutt

- - A generis ſtrutturis,ali ſue paratis ad eam rem, turrem adº sºº

ſitam facile ſternunt; atque illac ingreſſis cum impetu militibus, "sia
i eà partem vrbis capiunt, que Neapolis appellatur; quo fattore sºsè tra

liquapars vrbis quam Vrbem Veterem.vocant,metu exanimati lº item

ciuibus,Conſulibus deditur.Fin quà Polibio. ) Alle

La noſtra Napoli adiique in due città, quaſi in due regio | saloº

ni,fù diſtinta:l'Vna detta con queſto medeſimo nome, che Schau

i i palepoli, in Greco ſiona quelche in queſta lingua Nuoua città & l'al l e

º - ſche ſuona . tra detta. Palepoli ; la qual voce parimente a Greci dinota ) le

, Vecchia– , quelche noi diciamo. Vecchia città. benche alcuni ſenza ve s 4 ,

- º" - º rumo baſteuol riſcontro di antico autore, ma di ſolo lor pa ) i

i" rere ha penſato, che diſceſe dal latino nome. Pales:credito (s- - - - - N.

- ipi che eſſer della Dea de paſcoli, 8 de paſtori; è vero dai Greco

al Nuoua verbo. Haasito lufor: non hauendo atteſa la forma della -s si

città. Greca ſcrittura; Ileasinºne, nè che quella non ſarebbe ſtata

a appellata città Nuoua. ſe queſta altra non foſſe ſtata la città si

º Fecchia. Er eſſendo tutto ciò manifeſtamente aſſai vero, è ir .

- conuiene, che il proprio original nome di queſta città non

fù, nè quello di Palepoli, nè queſto di Napoli, il primo èe

quali douette eſſer cognome della città più antica, dopo che i

- - º fù edificata la nuoua: & il ſecondo ben potè eſſere il nome
l - - - -

della
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ella città nuouamente edificata, quando già douea l'altra

auer hauuto fin dal principio,come ho detto, il ſuo. Sarà Fè per lº

dunque ſtato il primo nome di Palepoli quel terzo nome"a Plinio,8 dà Solino, 8 dà alcuni altri mentouato, cioè: cºtanºa far .

'artenope:& ſe altri ſcrittori antichi han detto, che Napoli

tacendo di Palepoli) fu primieramente anche appellata e

'on quel nome:douettero intendere della città intiera, che

abbracciaua ambedue le ſudette regioni, la qual finalmente

col nome della più nuoua fu intieramente chiamata. Cer- Plinio Se

ramente il ſudetto Plinio Secondo nelle parole, allegate o condo illa

i dietro diſtinguendo Napoli dà Partenope non potè inten- trº

dere di altra città che della Napoli, 8 della Palepoli di Li

uio,come dal ſito, che appreſſo dichiarerò di Palepoli,appar

manifeſto,8 Solino, è parer mio,dir volle, che Auguſto eſ

ſendoſi compiaciuto che fuſſe rimaſo il ſolo nome, 8 la

città ſola di Napoli,fe del tutto diſuſare il nome di Parteno

pe: anzi fe del tutto quella medeſima città dishabitare, la"-

qual per altro modo diceuaſi Palepoli,ladde Liuio diſſeche, di

Palepolis fuit haiùd procui indè vbi nic Neapolis ſita eſt; & no Auguſto,ri.

già diſſe, che ſi era il ſuo nome diſuſato, il quale publicò la naſe ºf

ſua hiſtoria a tempo del ſudetto Auguſto, nel qual modoº

parmi,che il dire di Solino reſti aſſai ben difeſo, 8 illuſtra- solino la

fo:non eſſendomi potuto giamaicader nel penſiero, che "

quell'autore haueſſe preſo error così manifeſto, del quale ho io,

già detto, che vien notato dà tutti i moderni. Nè men

poſto perſuadermi, ch'egli haueſſe laſciato ſcritto in que

ſto modo Auguſtus poſted Enneapolim eſſe maluit : quaſi che

Atzguſto haueſſe alzata la medeſima città ad eſſer capo di

altre città fin al numero di noue (& quali all'hor queſte po

trebbero eſſere ſtate?) ilche veggio eſſer nuouamente pia

º ciuto ad alcuni , che non ne han recato altro argomento

º del ſolo creder loro:conſentendo ben io(& n'hô detta qual

º che parola nel Diſcorſo precedente)che Napoli dopo la ca

i duta dell'Imperio Romano hebbe per alcun tempo sì fatta

maggioranza ſopra molte città vicine;mà non parmi, che

º Solino poſſa hauer parlato di altro, che di eſſerſi di com

º mandamento di Auguſto diſuſata l'antica Partenope, detta

º anche Palepoli,8 congiuntamente il ſuo nome. Altri han

ºtto, che i Palepoletani haueano già mutato queſto lorno:
A X I. - N. n lì? .

Partenope,

i
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iº me in quello di Napoletani fin dal tempo della confederi

" tione ch'hauean fatta nell'anno del ſudetto loro aſſedioco

º , fean Romani; ilche in vero ſarebbe auuenuto prima dell'età di

l beuoli, per Auguſto intorno a 33o. anni; & à fauor di ciò moſtrandi

ſignifcar auualerſi di quelle parole di Liuio, che diſſe,di hauerracº

º i.contata la deditione, poi ſeguita de'Palepoletani a Roma

i - , , ni nel modo deſcritto dà autori, quibus dignius credi eſi, tin

ras fa dus Neapolitanum (eò enim deindè ſumma rei Grecorum vt

i - nit)ſimilius verò facit ipſos in amicitiam rediſſe. Per le quali

-, veggan pur eſſi, come venga dimoſtrato cio che ſi ſon per:

i ſuaſi:hauendole poi alquanto appreſſo interpretate nel bui

i ſentimento loro.Mà è vero queſto,che Liuio nel reſto della

ſua Hiſtoria, cio è nel lib.22.nel lib.23.8 ne ſeguenti, non

vsò,come notai anche à dietro, altro nome giamai, che que

ſto di Napoli, 8 lo ſteſſo ancor feceſi dà Polibio, da Dio

nigi Halicarnaſeo,dà Dione, dal noſtro Velleio, è perfinº

i dà ogni altro ilche non può ſeruirci di argomento, nè del

l'intiero diſuſo del nome di Palepoli, nè di quello di Pariº

- nope,fin dal tempo ſudetto:come all'incontro, nè per ritro:

uarſi Napoli appellata col nome di Partenope, 8 nell'età º

dopo l'età di Auguſto,ſpecialmente da'Poeti, cioè dà Vitº

gilio nel lib.4 della Georgica, dà Ouidio nel lib.15. delle

- Trasformationi,dà Statio nel Carme 2 del lib.1. delle Sel

ue,8 anche altroue,dà Silio nel lib.8.& in altri libri,da Co

lumella nel ſuo Horto,ò ſia nel lib.1o dell'Agricoltura, º
dà altri:deueremo dire, che Partenope,ciò è Palepoli, era al

- - l'hortuttauia in piede;& che Napoli nel comun parlare con

queſto altro nome anche veniua dimoſtrata : eſſendo ſtati

queſti trè nomi fra loro ſcambievoli percioche eran di due

città habitate dà vin ſol popolo, quantunque propriamentº

l'vn di eſſi non ſignificaua quelche l'altro; per la qual cº

gione parmi,che ancor ſia auuenuto, che di Palepoli, preº

riſtrettamente qual parte di queſta città intiera,fuorchenº

- - ſudettovnico luogo di Liuio, non ſi legga farſi dà altri ſcrit

tori alcun motto,hauendone egli ſolo hauuta nel racconto

di quello aſſedio commoda occaſione, 8 eſſendo nel reſtº

- douuto vſurparſi il nome di Napoli prima dell'età di Augu

ſto più largamente di quelche per altro ſarebbe conuendº

ſi per eſſer già ſalita la città, o regione di queſto nome in

- indº
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bli nel medeſimo lido,come dà Plinio Secondo habbiamo

aggior riputatione dell'altra, ſiche lo ſteſſo Auguſto ne è -

ce maggior coto:ſi ancora per anticipatione degli autori: -

n douendo intanto crederſi, che il nome di Partenope fù

ato ſol da'Poeti,col quale la città, che ſeguiua dopo Na

teſo,fa appellata. Ettutto ciò ſia detto per farci ſtrada è

onoſcere il più che ſi poſſa dell'wna,& dell'altra città il té

o,& l'ordine della fondatione,8 i fondatori.

oro origine dà Calcide di Eubea;la qual opinione non sò, ron,

Et già dà Liuio ci è ſtato detto, che il popolo, il quale ha-Piſero at

itaua le ſudette due città: Palepoli, 8 Napoli: Cumis erant fººe Pa

riundi , & dà quei medeſimi Cumani, ch'hauean tratta la". .

fonda

ſe poſſa anche attribuirſi al noſtro Velleio,che nel lib. I do- se da una.

po hauer raccontato, che i Calcideſi haueano edificata la ".

ſudetta Cuma,ſoggiunſe, che pars horum ciuium magno poſt v

interuallo Neapolim condidit: eſſendo io ambiguo, ſe egli in

º

teſe propriamente di Napoli, città nuoua; è pure inſieme » , , , .

più largamente della nuoua,8 della vecchia, come moſtra ti"ſi

Liuio di hauer fatto. Mà Plinio Secondo apertamente a igiº

chiamò ſol Napoli,diuiſamente dà Partenopeo diremo dà "

Palepoli,città de'Calcideſi. Littore autem hoc Neapolis,Chal

cidenſium & ipſa: Parthenope d tumulo Sirenis appellata &

de fondatori di Palepoli,ò ver di Partenope tacque. Siche Plinio se.

egli fu del tutto diſcorde dà Liuio;& Velleio potrebbe cre-condo dà

derſi più tolto a lui che al primo concorde, ſe dà Strabone Linio di

non ci fuſſe ſtata propoſta vna doppia fondatione di Naº

pc li(di Napoli dico,non già di Partenope, nè di Palepoli,

& di Napoli inſieme) l'wna più antica & l'altra più nuoua,

parlando de'medeſimi Cumani,8 de'Calcideſi,le cui parole
-

- - -

-

º

in latino ſon queſte. Poſt Dicearchiam eſt Neapolis Cumano- Altri, ch'eſſi

edificarono

rum. Poſted temporis, 3 Chalcidenſes immigrarunt, 6 Pithe-Napoli due

cuſeorum nonnulli, 3 Athenienſium, vndè Neapolis dicia- volie,

quoquèeſt.Oſtenditur ibi monumentum Parthenopes, vnius Si- -

renum,6 iuſi oraculi gymnicum cartamen celebratur. A que:

ſtodire adunque i Cumani, 8 i Calcideſi, due volte ſucceſ;

fiuamente edificaron Napoli, appreſſo alla quale vedeuaſi

tuttauia nell'età di quel Geografo,cio è dell'Imperador Ti

ºerio, il ſepolcro della Sirena Partenope, dal cui nome la

città Partenope, come da Plinio, 8 da Solino ſi è inteſo fa
XXI. Nn 2 ap
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- appellata, la qual non più era in piede , & perciò fida

litº trich'e-lui mentouata Napoli ſola. Anche di queſta doppia ope

"i ra de' Cumani, & de Calcideſi, diuiſamente mentouati

", daStrabone par ch'intendeſſe Lutatio, che vien riferito da

fecer poi col Giunio Filargiro nella ſpoſitione della Georgica di Virgi

nome di Na-lio al fine del lib.4 bench'egli chiamò gli vni,& gli altri col

pºli- ſolo nome di Cumani,8 volle, ch'eſſi edificaron prima Par

tenope,8 poi Napoli,8 non già Napoli due volte. Le paro

; le del Filargiro ſon queſte. Lutatius lib.4.dicit, Cumanos into

las à parentibus digreſos Parthenopen vrbem eondidiſſe dittatº

d Parthenope Sirena,cuius corpus (qui ſtimo il teſto eſſer mol

to difettoſo;percioche ragionauaſi del corpo, 8 del ſepolº

cro di Partenope;& quelche ſi ſegue,nè men contiene ſen

tenza intiera)etiam poſt quàm ob locorum vbertatem,amanita

temquè magiscaptum ſit frequentari, veritos nè Cymeam de

ſererentiniſſe conſilium Parthenopes dirue di poſt etiam pei.

, lentia afflittos ex reſponſo oraculi vrbem reſtituiſſe, ſacrº

Parthenopes cum magna religione ſuſcepiſſe:nomen autem Neº

Larazio da poli ob recentem reſtitutionem impoſuiſſe. Di modo che Luta

Strabone & tio concordandoſi prima in qualche maniera col ſudetto

ri"ºº Geografo,è poi manifeſtamente da lui diſcordando anche

ai dire di Liuio incoſtantemente applaude ; il quale egual

mente a Cumani,venuti di Calcide di Eubea,attribuì la più

antica & la più nuoua città, Palepoli,ò dicaſi Partenope, 8.

Napoli:mà la prima diſſe,ch'era tuttauia in piede,ancordo

po che la ſeconda città era ſtata edificata.Nè da Plinio Se

condo è men diſcorde, dal qual ſi conſente in queſto à Li

uio che Partenope fù diuerſa città da Napoli,8 dal ſuo fito

Iutati, da di poco ſpatio lontana. Credere adiique deueremo più che

Pino se à Plinio più che à Liuio, più che à Strabone, ad vn Lutatio

ºondo di- ſolo,che non fù già quel Lutatio, aſſai lodàto da Cicerone
fci º º nel Bruto;mà altro più giouane, di cui nulla più eſsedoci ri

º maſo,non poſſiamo dar fermo giuditio, ſe la ſua diligeº

za ſoglia eſſere ſtata maggiore di quella de' ſudetti autori

Al ſuo dire invero, ſe Partenope non fù altra città che Na

poli:né Napoli altra, che Partenope rifatta:& l'Oracolo co

mandò la ſua riſtoratione, 8 vi ſi atteſe coſi follennemente

a celebrari ſacrifici, o vero i giuochi in honor della Sirena

di quel nome:in qual maniera la rifatta cittànon "anche
C Mae

,

º
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ºhiamata Partenope è ver Partenope rinomata come i noſtri

Sapuani Longobardi diſſer la noſtranuoua Capua. Kadir Aà ne vna

nr. cioè.Capua nuoua:& non già. Città nuoua eſsendo ſtata "fi

bruciata da Saraceni l'antica? Certamente in Siracuſa,8 in"º"

Palermo,furon dette città nuoue le lor regioni,nuouamente in beb",

edificate, ſtado tuttauia in piede l'antiche.Deueraſſi adun- i medeſimi

que affermare, che non fu Partenope quella prima cit-fondatori.

ta,edificata da Cumani:ma altra più antica, fondata da al

tra gente,la quale per queſta ſua antichità, coſi in riguardo

della prima, come della ſeconda opera del medeſimi Cuma

ni,& de Calcideſi, ottenne poi il cognome di Palepoli; eſ

ſendo all'incontro queſta altra in ſuo riguardo ſtata chia:

mata. Napoli;& Città nuoua;iche ancor procederebbe aſſai

bene in via di coloro,i quali fecero autori di Partenope, è

dicaſi di Palepoli,altri che i Cunnani ſudetti, del che ragio

nerò hor hora,nè potrebbe nuocere, che in queſta guiſa ri

marrebbe oſcuro, qual fil ilnome della prima città da Cu

mani fondata; percioche nè men ci fù egli dimoſtrato dà

Strabone: & ſe ſi diceſſe,che fù pur queſto nome di Napoli,

in riguardo tuttauia dell'antica vicina Partenope, è vero di

eſſa Cuma:per qual ragione potrebbe ciò rifiutarſi;ſe anche

perciò ſarebbe rimaſo intieramente adempiuto l'Oracolo,

che commandaua la riſtoratione di quella prima º le poli
Mà Liuio pur diſſe, che duabus vrbibus populus idem habi- " d

tabat &io non hò per coſa nè nuoua, nè ſtrana, vna talmi , eg:
ſtura di vari popoli, 8 di varie città in vina ſola; la qualfi ifondate ,

n e tempi più alti aſſai frequente; & à dietro ſi è inteſo, che non da vna

nen mancò molto di eſſerciò ſeguito di Roma, 8 diVeiº,

M a pariſſimo eſempio ne ſarà quello di Emporia della qua-i".

Ae 5trabone nel lib. 3. hauendo detto appreſo il ſuo in-pio,

terprete, che vrbs ea a Maſſilienſibus condita: ſoggiunſe , citta ſola.

poi in queſto modo. Habitarunt Emporienſes ante inſulam

quandam oppoſitam quod nunc.Vetus vrbs.dicitur:modò in con

tigente degumt. Fſt autem in duas vrbes diuiſa, muro duffo, cum

olim accolerent indigetum quidam; qui e ſi ſta vterentur Rei

publita formatamen, quò eſent tutiores, iſtinti in Grecis (i

Maſſilieſi di origine eran Greci) voluerunt includi manibus,

murº tamen intùs abiis diſtintti. Tempore in vnan coaluerunt

ºltatem mixtam ex barbaricis, Gracis conſtitutionibus;quod

XXI- - & mil
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& multisaliis euenit. Coſi Strabone, al quale aggiungºfili li

- - uio,che nel lib34 ſimilmente di Emporia con maggior di li

ſtintione coſi ragiona. Iam tunc Emporia duo opida eranº .

ro diuiſa:vnum Graci habebant à Phocaa, vnde & Mallitº 1,

ſes oriundi:alterum Hiſpani. Sed Gracum opidum in mare º º

poſitum totum orbem muri minus quadringentos paſſiºpatº "

- babebat. Hiſpanis retrattior à mari trium millium paſſium º

- - circuitu murus erat. Tertium genus Romani coloni abdiº Cº s

ſare poſtdeuiios Pompeii liberos adietti. Nunc in corpus onº i

Mon eſſendo confuſi omnes, Hiſpans prius,poſtremò & Gracis in ciuitº

ſi:- Romani aſcitis.Fin quà Liuio. Et parer potrebbe che appº" si

", di queſta miſtura,ſeguita de' Greci,º delle natiue geniº "

a greci, paeſe nella congiuntione di Napoli, 8 di Partenope,ò º

, - poli in vna città ſola,habbia inteſo il ſudetto Geografo nel
- lib.5 douehauédo parlato prima della fodatione del Napº ra

letani, coſi poi di lor ſoggiunſe. Aliquantò poi obortisºlº lº

diſs, Campanos quoſdam in vrbem ciuium loco receperuni (º si

tenderebbeſi de Palepoletani Partenopeſi, di Campanº "

i natiui) coattique ſunt inimiciſſimis, locofamiliariſſinoranº lº

bere,cum ſuos à ſe abalienaſent (ſarebber queſti potuti cº fº

- i Cumani) Argumento ſunt nomina magiſtratuum printiº lº
- Graca, poſterioribus temporibus Campanica, Gracis permiº si

Et parrebbe queſto eſempio eſſere ſtato vin di quelli,cº º
cennati egli hauea nelle ſudette parole, ragionado di Em- i

poria. Ma i Palepoletani,ò ver Partenopeſi furono ancºs \

Greci Et di più in altro Diſcorſo dimoſtrerò, che quei Ci

pani furono i Nolani, così detti col comun nome deº º

gionea quali ſappiamo, che i Napoletani dell'wna, & del

Strabone , l'altra lor città eran congiunti in amicitia, all'hot cºs

" Romano Conſole Publilio, come ſi notò alquanto è dietrº

i" furono aſſediati nulla più lor potendo gioiare i Cuma"

loro progenitori già ſoggiogati da Capuani:che queſto di

volle Strabone irus º si intisse «aarpisvs i ce». poſtguitº

domſticos alienos baberent & non già come interpretò il Si

- Ma de Gre. landro abalienaſent. Al qual racconto di queſto Geografº,

e ambedue per toccar ciò di paſſaggio, è anche à quel che ſenza di

- - mora egli ſoggiunſe poi appreſſo, pur di Napoli ragionanº

do, che plurima tamen ibi Graecorum inſtitutorum ſuperſiº .

veſtigia,vt gymnaſia,epheborii catus phratrie, o Greca nonº
774,
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ma, Romanis impoſita, crederei, che Velleio noſtro habbia

contradetto;il quale ſcriſſe nel lib.I.che ne'Napoletani dili- poue rima.

gentior ritus patrij manſit cuſtodia: Cumanos Oſca mutauit vi-ſºrº angº i
cinia:ſe ancor non mi pareſſe, che di non molto lungo tem-" vſi

- - - - - ll - e - iſol leg

po douédo eſſere ſtata la dimora in Napoli de' Nolani (per giermente a

la qual cagione,8 a petto di quelche era ſeguito in Cuma, iutati.

aſſai leggiera eſſer biſognò quella mutatione di alcun ſuo

vſo) dirittamentè potè giudicare,8 dire, no eſſerueneauue

nuta veruna;della qual città, meriteuolmente gratiſſima a Strabone,3e

letterati anche parlò allai inchineuolmente ſoggiungendo,"º
che vtriuſque vrbis (intende inſieme della medeſima Cu-º

ma) eximia ſemper in Romanosfides facit eas nobilitate, attue

amanitate ſua digniſſimas. Et appreſſo. Viresautem veteresea

rum vrbium hodieque magnitudo oſtentatnanium. Et di que

ſto baſti . - - -

Hor coſi parendomi di hauer alquanto probabilmente º Fà Napoli

ragionato nel lor generale del fondatori di Napoli, preſa ºfºtºº

per vnaparte della medeſima città intiera; ſeguirò hora di"li

andar ricercando più diſtintamente del tempo della ſua,ſi -

qualunque ella fà,ò ſemplice,ò doppia fondatione.Eteſſen- della loro

doſi già dimoſtrato, che la fondatione di Cuma ſeguì nel- fondatione.

l'anno 131, della Troiana guerra, dalli cui habitatori, con

ſenton tutti,che Napoli hebbe i ſuoi natali,concordemente

à queſta hiſtoria ſcriſſe il noſtro Velleio nel lib. 1. che pars Y

horum ciuium magno poſt interuallo Neapolim condidit: Mà

qtneſto interuallo che fù purgrande,di quanto ſpatio di an

ni noi il giudicheremo? Alcuni non l'han fatto maggiore

di anni,ò venti,ò trenta:fondati in queſto ſolo argomento,

ch e Liuio habbia detto de' Calcideſi, fondatori di Cuma,

ch e claſſe, qua adueſiti ab donofuerant, multum in ora maris

eius,quod accolunt potuere.Dal che cochiudono, che co'mc- -

deſimilegni,& perciò appreſſo a poco tempo, douettero a -

fondar Napoli hauer nauigato. Nè temono, che lor con

tradica il ſudetto Velleio, eſſendo purtroppo grand; iate

uºlo nell'età di vn huomo,la quale non ſuoi paſſare lo ſpa

tio di ſettanta,ò al più di ottanta anni, quello di anni venti,

º trenta.Mà io ſtimo,che ſe al dire del citato autore noi ſtar "º' ºrº

ºrremo, non vna,mà molte età humane ſcorſero dallaCu-"
mana fondatione alla Napoletana ; il quale autorvolle di

- XI. gg i
-
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moſtrarcivn lungo corſo di anni, hanendo anche alquanto

ºli

appreſſoragionando di Capua,miſurate le età delle città cº l:

la miſura della grandezza del loro fatti, non già con quella li

delle età humane; nel che fù ſeguito da Giulio Floro nel li

principio della ſua Hiſtoria,3 da Ammiano Marcellino nel litº

lib. 14; & le ſue parole ſono le ſeguenti. Aiunt à Tuſis Cº

puam, Nolamque conditamante annosferè DCCCXXX.(ciò

ſarebbe ſtato,come ſi dichiarerà altroue,nell'anno 384 dcr

la Guerra Troiana) guibus equidem aſſenſerim: ſed M. Carº

quantum differtº qui dicat,Capuam ab eiſdem Tuſcis conditami,

acſubinde Nolam ; ſtetiſſe autem Capuam,antequam di Romanº

caperetur,annis circiter CCLX. quod ſi ita eſt : cum ſint à Ca'

pua capta anni CCXL. vt condita eſt, anni ſunt fere CCCCC

Ego (pace diligenti e Catonis dixerim) vix crediderim, tammº

turè tantam vrbem creuiſſè, floruſſe, concidiſſè, reſurrexiſe Et

Il

Spatº trop: riſtrettamente al noſtro propoſito di Napoli, che fù colonia

i" " de Cumani,diſceſi da Calcideſi (queſta fù l'intiera ſenten

"zadi Litio il cui teſto fa recato mozzo dall'autore dell'opi
ri colonie, nione,ch'io rifiuto) non fù egli neceſſario per poterſi da eſſi

mädar fuori nuoua colonia, che fuſſerſi prima in molto nu

mero accreſciuti? A queſto in veronò poterono baſtare, nè

venti,nè trenta anni. Èt di più non conuien dire,che non fe:

cero altre nauigationi i Cumani, che col medeſimi legni,co

quali di Eubea erano in Italia peruenuti, & riſtringer per

queſta maniera la lor potenza nel mare è ben picciol tem

po:quaſi che l'arte, è la materia del fabricar naui, fuſſe poi

lor mancata laſciando, che di Cuma a fondar Napoli, 8 con

leggiere barchette, 8 con terreſtre cammino per lo ſpatio

di poche miglia aſſai facilmente poterono paſſare . Fù adit

Mà ben fà que,s'io non prendo errore, queſta città edificata intorno è

ºº º ducento anni dopo Cuma: ſpatio proportionato ad vntal

fatto,S per ſe ſteſſo, 8 per le ragioni ancora,che ne recherò

di qui a poco: cio è intorno l'anno 33o della ſudetta Guer

raTroiana,non intendendo io riſtrettamente più della pri

ma, che della ſeconda ſua fondatione; frà le quali nè men

douette traſcorrer gran tempo per la qual coſa Velleio non

curò notar l'Vna,& l'altra diſtintamente.

lien poi nel reſto rimango alquanto dubbioſo, ſe la ſua

riſtoratione debba attribuirſi a ſoli Cumani, come par

ch'hab



D I S C O R S O II. 289

-

ch'habbia accennato Lutatio,appreſſo del Filargiro: d pure Benche ſia

a Calcideſi, 8 inſieme a Pitecuſani, 8 agli Atenieſi,ò in vn ºsº, e

medeſimo tempo raccolti invna ſchiera o in più tempi,di-i.

uiſi in più ſchiere,come ſuonar pare il dire di Strabone;per-aga, i i.

cioche non può crederſi, ch'egli habbia abbracciati ſotto ſi cuſani,et gli

varii nomi i ſoli Cumani,béche per la ſua ſteſſa teſtimonia- Atenieſi in i
za nel medeſimo lib. 5. oltre quella di Liuio, eſſi haueanofi in più

habitato in Pitecuſa,8 per la loro diſcendenza da Calcide ,"i,
erano Atenieſi: ſenza imputargli due gran difetti, alla ſua peli

auuedutezza molto ſconueneuoli: il primo de quali ſareb

be, di hauer vanamente moltiplicati i nomi di tre popoli:

Calcideſi,Pitecuſani,2% Atenieſi, che in riſtretto non ſarebbe

ro ſtati più che di vn popolo ſolo; & il ſecondo , di hauer

chiamati i Cumani con ogni altro lor diſuſato nome più

toſto,che col lor proprio di quel tempo, quando non eran o

i più,nè Calcideſi,nè Pitecuſani,nè Atenieſi,già dà molti an

ni.Egli certamente attribuir volle la ſeconda fondatione di

Napoli,8 i ſeguenti ſuoi accreſcimétià trè ſorti di gente, 8:

non già advna ſola: hauendo ben della prima fatti autori i

ſoli Cumani, alla quale alludendo diſſe, che poſt Dicearchia

eſt Neapolis Cumanorum.& alla ſeconda. Poſtea temporis, 3

Chalcidenſes immigrarunt.& il reſto: per altra parte poi non a

par che ſi debba al racconto di Lutatio del tutto negarfo

de. Mà di ciò per hora comunque ſia, non è alcun dubbio,

i che i Calcideſi i Pitecuſani, & gli Atenieſi douettero rifar

Napoli,8 altri dopo altri aumentarla molto tempo dopo la

fondatione di Cuma; & che ſe eſſi vi giunſero diuiſamente

ira più ſchiere, gli vltimi furono gli Atenieſi, eſſendo ſtato

i ſecondi i Pitecuſani, 8 i primi i Calcideſi. Intenderemo,

farſeli Calcideſi,notati al primo luogo eſſere ſtati quelli che più prot.:

iº vſcirono di Pitecuſa alquanto prima dell'incendio di quel- bit pare, che

º l'iſola cacciati dalle ſeditioni ciuili: & i Pitecuſani eſſere " ſi.

e

della lor patria,furono coſtretti procacciarſi nuoue ſedi; & fipi
gli Atenieſi eſſer ſtate le géti dell'Atenieſe Diotimo il qua-, g. die:

le con la ſua armata di mare peruenuto in Napoli, halien-nieſi

A doui fatto ſacrificio alla Sirena Partenope, vi iſtituì in ſuo

honore alcuni giuochi, & è facilcoſa, che vi haueſſe anche

laſciato alcun numero di quella ſua ſteſſa gente? I tempi in
XXI. - 4Q o V CTQ

ſtati quelli, che fuggendo i terremoti, 8 gl'incendii ſudetti"º

;
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vero di queſti autenimenti, 8 il lorordine, con le coſe di

Napoli già dimoſtrate,conuengono molto bene. Il ſudetto

Strabone a Strabone appreſſo il ſuo interprete, coſi ha, ragionando di

ºttº Procida, 3 di Pitecuſa Ante Miſenum ſita eſt Prochyta parsi

Pithecuſis auulſa. Pithecuſas Eretrienſes,atque Chalcidenſes hi

bitauerunt ; & cum ob agri feracitatem, ac metalla auri rebus

vterentur proſperis, inſulam deſeruerunt, initio obſeditionem

coortam: poſt etiam terracmotibus exturbati, ignifue, & mari,

atlue calidarum aquarum eruptione. Coſi Strabone della ſi

detta doppia vſcita de' Calcideſi, 8 de' Pitecuſani da quel

l'iſola;& accioche n'apprendiamo il tempo,che al fatto no

ſtroconuenga, ſoggiunſe, che miſſi ed a tyranno Syracuſanº

rium Hierone,vnà cum muro d ſè extruito (intende della ci:

tà, per vna tal fraſe, da lui ſteſſo altre volte, 8 anche da altri

antichi vſurpata) inſulam dereliquerunt:Superuenere bis Nca

Delche a par politani,ci eam obtinuerunt Hierone, il primo di queſto no,
te a parte ſi me,di cui pure Strabone ſcrivendo nel lib.6. parlò ſenza al

ban buoni tra maggior diſtintione, al conto di Euſebio cominciò dal

ºgºti - l'an. 1538 di Abrahamo, nel cui anno 835. egli ripoſe il cº

ſo di Troia, & Roma fu edificata dopo altri anni 432; i

che il ſuo regno fi dal 27 I di Roma.Adique ſe diremo,ch:

l'arriuo de' Calcideſi in Napºli dall'iſola di Pitecuſa i quali

n'erano vſciti per loro ſeditioni, autenne dopo che queſta

città d'intorno l'anno 33o della guerra Troiana era ſtatº

edificata da Cumanigià traſcorſo quello interuallo di due

cento anni,che in uta di Velleio io mi ſon perſuaſo: l'altrº

de Pitecuſani,cacciati dagl'incendij, & da terremoti,ſegui

poi appreſſo, cio è non molto prima dell'età di Hierone, S.

it che fà vn del ſudetto anno 27 i 3 per fine Diotimo Atenieſe,l'wltimo

p, di tutti,vi giunſe verſo l'anno 32o, pur di Roma , del quale

duce degli iDiotino ragionò Timeo Siciliano, riferito da Iſacio Zez

atenieſi, ze,Scoliaſte della Aleſſandra di Licofrone, dicendo, ſe leſie

parole ſi faccian latine, Diotimum Athenienſis claſſis Prºfeº

dium,cun preter Neapolin claſſen duceret, ex Oraculo ſacrº

feciſè Parthenope, ci curſum inſtituiſſe Lampadiferum, queiº

deinde curſum Neapolitani quotannis perfecerunt Et riſtringº.

prei, 1 º queſto Diotimo all'età ſudetta: percioche ſtimo, che fù

"2, quello ſteſſo, il quale fà Arconte in Atene, eſſendo Conſºli
illuſtrato in Roma,come riferiſce Diodoro Sicilianosºi"

lllll0

Timeo ap.
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Giulio , & Proculo Virginio Tricoſto; cioè nell'anno del

la medeſima città 318.non parendomi di douerlo applica

re ad età più alta (a tempi più baſſi non ſarà chi penſi) mé

treche gli Atenieſi prima di eſſerne ſtati confortati da Te- i quali non

miſtocle,il quale peruenne à morte nell'anno, nel quale eran tifero ali,

Conſoli in Roma Aulo Virginio Tricoſto, & Caio Seruilio coſe di mare

Strutto (il dice il mentouato Diodoro nel lib. I 1.)cio è nel- ºfº

l'anno della medeſima città 277 non atteſero a nudrirgri-“

de armata di mare, come ſcritte Herodoto nel lib. 7. & lo

ſteſſo Diodoro nel luogo ſudetto, delche può anche vederſi -

il Sigonio nel cap.5 del lib.4. della Republica degli Atenie

ſi. Et in fatti, ſe anderemo raffrontando con l'emulatione ,

che i Siracuſani hebbero con gli Atenieſi frà gli anni del

Diotimo, ch'io diſſi,quelche diſſe Strabone del medeſimi

Siracuſani, mandati da Hierone ad habitare la vacua Pite

cuſa;& de Napoletani, i quali toſto che videro quell'iſola ,

eſſer da eſſi ſtata laſciata l'occuparono:ci auuederemo, che

molto ben cade,ch'egli fu quel Diotimo à punto, di cuipar- . .

lò Timeo appreſo Zezze.Il Diotimo di Timeo quando gii-fi º piº dei
ſe in queſti lidi,ritrouò,che Napoli già ſi habitaua, ſiche vii del

tece il ſacrificio à Partenope & vi ititui quel giuoco delle 3 Nipi, "-

faci, al quale i Napoletani ſi appigliarono prontamente: ſi queſto Dio

per quella religioſità, che dall'antica ſuperſtitione fù in , iº nºn mi

tutti i giuochi publici meſcolata ( & queſto era ſtato com- "

mandato dall'Oracolo) ſi ancora per la ſua piaceuolezza ,"

& per gli autori ſuoi, ch'erano Atenieſi, per antichiſſima

«origine lor parenti, del qual parentado doueano hauer no

ritia non minore, che gli ſteſſi Atenieſi hebbero del lor pa

rentado ſimilmente co Leontini di Sicilia, la cui difeſa per

-Tueſta cagione preſero contro de Siracuſani nell'anno, che

ſegui alla Prefettura del ſudetto Diotinio, come vien riferi

to dal medeſimo Diodoro. Scriſſe Timeo due opere frà l'al

tre;in vna delle quali deſcriſſe i fatti de' ſuoi Siciliani co'

Greci,S: in vna altra quelli cò gl'Italiani fin alla età di Aga

tocle Rè di Sicilia, al cui tempo egli viſſe, come notò Sui

da;ſiche ben potè, è nell'Vna, è nell'altra hauer raccontato

quel venir di Diotimo in Napoli, il quale, al mio conto, era

ſtato intorno a centoventi anni prima. E nel reſto poi coſa

molto certa che l'incendio & il terremoto, che dal medeſi

X X I. -. O o 2 Ill Q
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moTimeo, appreſſo Strabone, fù detto eſſerſi fatto in Pite.

cuſa alquantoprima dell'età ſua, dal qual fuggendogli ha

bitatori anche del vicino lido di terra ferma, ſi ricoueraro

no ne'luoghi più interiori di Campania, fà aſſai più mo:

derno di quell'altro, da cui intimoriti, come ſi è detto, i Pi

tecuſani, abbandonarono quell'iſola prima del tempo del

maggior Hierone;percioche dall'Vno all'altro incendio tra

ſcorſe intorno vin ſecolo, 8 mezzo, quanto fu l'interuallo

dal mededeſimo Hierone ad Agatocle.

fuº, la fon: Mà per qual ragione io finalmente non fà manifeſto il

º"; º mio intiero concetto, ch'hò di quei primi auenimentidi

i". " Napoli, 8 di Cuma, la qual fu ſua madre? Farollo invero

crederſi ſe aſſai più volentieri, per eſercitar coſigl'ingegni del preſen

guita in queti, 8 de futuri valoroſi letterati Napoletani a trattar di

º nuouo di queſto ſubietto, & a ſcoprirai qualch'altra anti

Che dopò la chità,ch'hora è ancor celata. Adunque à mio parere iCal.

fondatione cideſi congiunticon gli Eretrieſi,8 con gli Aſiatici Cuma

di cum, in ni,eſſendo peruenuti di Eubea in Pitecuſa,paſſarono poi in

Italia. terra ferma,ritenendo nondimeno il dominio di quell'iſola,

& Cuma edificarono nell'anno 131. della guerra Troiana,

hauendo nel fondarla oſſeruato frà loro quei patti, che ci

deſcriſſe Strabone appreſſo il ſuo interprete. Ductores claſſi,

diſſe, Hippocles Cumeus, & Megaſthenes Chalcidenſis interſe

pepigerunt, vt alterius colonia eſſet,alterius appellatio colonie i

itaque vrbs Cume nomen gerit,videtur autem a Chalcidenſibus

i.ºº º condita cioè a dire che le leggi vi furono impoſte da Calci

tici laſi: deſi. Mà dopo vn gride interuallo di anni,cio è intorno ad

daron lapri- º ducento,correndo l'anno 33o della ſudetta guerra, eſ,

ma volta, di ſendo nata frà la ſtirpe degli Euboeſi,8 quella degli Aſiati:

ai da calci alcuna ciuil diſcordia,vna di eſſe ſtirpi ( ciuium pars ſcri
deſi, ſe Velleio,nè può hauer parlato di altro che di diuiſione di

fattioni, ſeguita fra medeſimi Cumani di queſta CumaIta

lica)cioè gli Aſiatici,aggrauati,forſe,dalle leggi maneggiº:

te al loro arbitrio dagli Euboeſi,ò gli diremo Calcideſi (no

dopo minore ſpatio di anni gli Hebrei,già accolti aſſai gra

tioſamente dal Rè di Egitto a tempo di Gioſeffo,& poicrº

ſciuti in gran numero, fuggirono quella ſignoria,diuenutº

tirannia troppo dura,eſſendo loro duce Mosè) paſſarono i

fabricarſi vna nuoua città,che fù Napoli, da Cuma poche

mie
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miglialontana,º viciniſſima a Partenope, già edificata, è

pure ampliata come poi dichiarerò,dà Rodiani frà gli anni

264 & 287.della medeſima Troiana guerra. Et,forſe,Strabo

ne il quale dopo hauer attribuita Cuma alli Calcideſi, 8 al

li Cumani Aſiatici,chiamò Napoli città primieramente de'

Cumani, non inteſe degl'Italici: ma ben di quelli di oltra

mare;& appreſſo poi ſoggiunſe de Calcideſi,de'Pitecuſani,

& degli Atenieſi, che ſucceſſiuamente vi peruennero; della

qual diſtintionenon eſſendo ſtato tenuto conto, nè da Pli

nione da Liuio, nè da Velleio, fù da eſſi attribuita la ſua

fondatione intieramente à Calcideſi già fatti noſtri Cuma

niper la qual cagione ancora queſta città fà detta, ſpecial- Da quali -

mente da Poeti. città Euboica. & Calcidica al par di Cuma. ſſendo ſtata

MaCuma intanto eſſendo rimaſa per queſta maniera ſcema ºſº:fº

di habitatori, 8 i ſuoi cittadini diuenuti perciò inuidioſi, 8."".

geloſi inſieme della nuoua città,in ler gara fondata, preſero dame,

ad impedirne l'opera,8 è voler diſtruggerla del tutto, ma dell'oracolo,

afflitti dalla peſte, per coſeglio dell'Oracolo la riſtorarono,

ilche fù detto da Lutatio. Et dopo queſta buona pace de'

Cumani Aſiatici,già diuenuti Napoletani, & de noſtri Cu

mani,di origine Calcideſi, douette auuenir il paſſaggio de' -

Calcideſi di Pitecuſa in Napoli per l'altra loro ſeditione. Et Et che apº

ſimilmente appreſſo poi a molti anni, cioè alquanto primaº:

dell'età di Hierone intorno l'anno 25o di Roma il qualan-, i

no al conto di Dionigi Halicarnaſeo fù il 681. della guerra vi paſſarono

Troiana,il reſto de Pitecuſani, coſtretti di vſcire dalla loro i calcideſi, es

iſola,cacciati dal ſudetto ſuo incendio,pur da Strabone rac- "eſº º

citato ſi riconerarono in Napoli che per la ſua baſteuol16-ºſº'

tananza era da quel danno, 8: da quel timore più ſicura di -

Cuma. Mà ceſſato quel male, fù quell'iſola occupata dalle -

genti di Hierone verſo l'anno 28o, ſimilmente di Roma, le

Quali fràbreue tempo furono anch'eſſe coſtrette da nuoui Et che final

incendijà partirne.Era frà medeſimi anni peruenuto in Na-º º,

poli Dictimo,Capitano dell'armata Atenieſe;cio è intornoi": ai

anno 32o. pur di Roma; il quale ammonito dall'Oracolo alcuni,

ſacrificò alla sirena Partenope, 8 al ſuo honorevi iſtituì i rodº ſuo,

giuochi,mentouati da Strabone;talche ſe per la nuoua reli- Atenieſi,

gioſità egli douette farſi caro alli Partenopeſi: potè anche

Più facilmente con la giocondità inſieme di quel ſuo giuo
AXI, - CO
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co ammollire la loro fierezza, 8: quella de'Napoletani, irà º

quali conuien che in quei primi anni fader ſeguite delle ci sa,

teſe;ma contenendo gli vini, 3 gli altri al miolio ſpettº è

Dai quali lo piaceuole,8 ſacro,dotettero congiungerſi inamicitiaº nic

f" finalmente contrarre ſcanbietioli parentadº di più º
ſi cºngº , gionando la vicinanza delle loro città, ſe non chiuderia a
a n una citta “ Si - - - - - 5 - ºiº

e, fºriero nel modo detto da Strabone di Emporia,détro di suolº si

pe, per o co- ſo muro: certamente nella ſua medeſima maniera ſtringsº o è

i" in vn ſol popolo,quo ſºnº tutiores, mentre anche iº a
º epºi nel ſuo partire hauea laſciato in Napoli alcun numero de sºnº

ſuoi Atenieſi, dal qual tempo la città di Partenopeº ºggi

auticntura preſa a dirſi comunemete per cognome l'ºliº su

li; & non andò moltori che da verſi iſi Licofrone nell'Ac

Hi che an- ſandra, che ſi recheranno alquantoappreſſo, par di poter sai- -

"raccogliere che col nome di Napoli fa preſa a dimº" si
Napolifue talvolta lºma città & l'altra. Cosi le coſe de'Napoletani pº A a

fero ſtate ap. ogni maniera dimenute proſperoſe,ſor non parue di perde "tir i

pellate, tempo di riacquiſtar Pitecuſa, già abbandonata da Sirº un

ſani;ſiche ſenza dimora vi paſſarono & ne ottennero il dº a a

minio che n'hauean tenuto per l'addietro i Calcideſi, S . . .

Pitecuſani loro maggiori. Et in queſto modo io penſo che sia

º non del tutto improbabilmente poſſan concordarſi le più si

º

- d i Ma - - - - º

"iorni nonfai gli intendeua dei

cipali diſcordie, che paiono eſſerſi hauute dagli antichi la

. ſcrittori, i quali della fondatione di Napoli han ragioº e

- to,eſſendo da me ſtata ſoltralaſciata la opinione, che nè fa si

propoſta da Marciano Heracleota in quei verſi della ſua de

, ſcrittione della Terra, che in latino direbbero così. si

Non eº, Tim Maſhlienium, Phoeerſilimane velipoºs e

- -

di lºrº", ggi compie un gestº perſistºnº º si
tati fonº, - - - - - - - -poli ſta fon s; * - - Phoºdenſºs. . . . . Il l' a fi- - fa - - - -

'Foceſi noſtra Napoli,ſoggiunſe ſenza dimora.

,s A Cema,que apud Auernum ſita eſt,

, Cendita ex Oraculi reſponſo fuit Neapolis. “ -

. Nè credo, di eiò doter eſſere biaſimato, doti édo il biaſimo

eſſer pure il ſuo, il quale con gratie errore ſcambiò la fon

datione della noſtra Napoli con Phiſtoria de Focei, fonda

tori di Maſſilia, & con quella de Maſſilieſi, ché in Nvia iſo

letta edificarono la lor città, da eſſi chiamata ºe i titri,

- ciopo
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ºpo che nel continente in Emporia edificarono l'altra ,

nnoua, che ſarebbe a dire vna. Napoli, come ſi è inteſo dalle

Parole di Strabone fiel lib.3;ch'hò recate a dietro. Dal qual Marciano,
fiosbaglio, e da quelli altri pur ſuoi, ch'ho dimoſtratira-" TI a

gionando di Cuma & di più da quelli che anche gli notò il "º

Cluuerio nel cap.4. del lib.2. dell'Italia, altri giudichi, qual Lo scoliadella ſi - - - - - - - - - olia

la tua diligenzapoſſa hauerſi buona opinione. Ho trala ſi diſi,

ſciato Pariméte quel che riferiſce lo Scoliaſte d'Iſacio zezze Zezze rifiu.
eſſerſi detto da Diodoro Siciliano, 8 da Appiano, che Na-º: Il Clu

poli foſſe ſtata fondata da Hercole, hauendo egli di ciò pre "ºº
ſo aperto inganno, come fà notato dal ſudetto Cluuerio, le

cui parole laſcio di riferire.

Mà intorno la fondatione di Partenope: ella fermamente Fà P A R3

hebbe altri autori, 3 di alcun tempo precedette ancora la TENOPE

più antica fondatione di Napoli ch'ho già dichiara aiche ".º
appar manifeſto,ſe a quel che da Strabone nel lib.14 fà ſcrit-“

tode'Rodiani,daremo fede; le cui parole in latinosa queſte.

Narrantur & hec de Rhodiſs:res eorum mari ſecundas fuiſſe,non

ah eo demum tempore,quo vrbem, que extat hodie, condiderunt;

ſed etiam ante Olympiorum inſtitutionem permultis annis ees

procul a patria claſſem eduxiſe, hominum ſeruandorum cauſa.

Ilà & vſque ad Hiſpaniameos nauigaſſe, Rhodum condidiſſe,

poſtmodum à Maſſilienſibus occupatam,6 in Opicis Parthenopé,

& in Dauniis,Coum aurilio, Elpias.2uidam poſt reditum è bel

lo Troiano Gymnaſtas abijsferunt conditas. Così Strabone. Et

queſta ſentenza, per quelche appartiene à Partenope, fù ri

petita da Stefano Bizantio,ſe le fue parole ſi faccian latine,

in queſto modo. Parthenope vrbs Italia in Opicis, Rhodiorum -

opus.Mà la fondatione di quella Rodi,ch'era in piede à tem

podiStrabone, ſecondo che egli ſteſſo racconta nel medeſi

molibro, auenne nell'età della famoſa guerra Peloponne

ſiaca, deſcritta da Tucidide, la quale cominciò nell'anno

32o di Roma,8 durò peranni 28. non intieri; & la iſtitutio

ne delle Olimpiadi fa doppia la prima fil di Hercole,8 per

ciò alquanto più antica della guerra Troiana: la ſeconda fà

difte il quale le rimiſe in vſo dopo alcun centinaio di anni;

è la prima Olimpiade della lornuoua iſtitutione precedette

intorno a 25 anni la fondatione di Roma, la quale non fù

ra,della ſeſta, nè dopo della ſettima Olimpiade ſeguen
XI,
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te;& il dominio del mare,onde i Rodiani ſenza impedimen:

to, & vittorioſamente nauigarono finalla Spagna fidarſi

ritenuto per anni 23, come nella ſua Cronica affermò Euſe

bio Ceſarienſe, il quale ne ripoſe il primo anno nell'anno

Fra gli an- 11oo di Abrahamo,che fù l'anno 264 della Troiana guerra.

º: ººº Adunque furono i Rodiani i fondatori di Partenope &dº:

:ſi uettero edificarla frà lo ſpatio ſudetto della lorſignoria di
re, alquanto mare; ſiche ella precedette intorno a 65 anni la fondatione

prima della di Napoli, opera de Cumani, che ſeguì poi intorno allº

ſ" 33o. di Troia, è appreſo di tempo in tempo fu dagli altº

º più volte ampliata. Benche non tacerò, che Strabonenelº

tato lib.14.diile, che i lºodiani maris imperium di tenutº
strabone- s ilche parrebbe douerſi intendere di maggiore ſpazio di

8. Euſebio tempo,che non ſono 23 anni. Etlo ſteſſo anche potrebbe

Ceſar col conchiuderſi da quelche nel lib. 1. ſcritto hauea demedº

i".ºi mi Rodiani, i quali maris imperium tenentes, nonhebbiº"
" , more di paſſar in vna iſoletta, di ambito di dodeci ſtadi,

"chedopo dell'incendio di quattro giorni di vn luogº º

di. mare frà l'iſole,Tera,8 Teraſia,vi era nuouamente nata lº

qual marauglia auuenne in tempi aſſai più baſſi di quº"

che vengono attribuiti da Euſebio al periodo della lorº

detta ſomma potenza, dicendoſi da Plinio Secondo nel cºº

87 del lib. 2. che produntur enate inter Cyclades olympiº

Plinio St CXXXVanno quarto,Thera,e Theraſia. Inter eaſdempiº

"a" noi Cº2 ieri, eademq; Automate. Etab ea duobustº

i",poſt annos CX in noſtro cuo,M.Iunio sillano, L. Balbo Coſ lº

ia, no a rono coſtoro Conſoli nell'anno 771 di Rouna,che fù diº

to» ſto l'anno 21; laonde par quì ſcorſo qualche difettoiº

alcuno de' ſudetti numeri: percioche ſecondo la preſentº

ſcrittura , Roma ſarebbe ſtata edificata nel primo annº

v - della terza Olimpiade, il che al più preſto fù nel primoº
Nè" no della ſeſta) ad VIII. Idus Iulias, Thia. Et io sò ancoſº

" che per altra parte alcuni han voluto alzar queſta fondº

ſi, ne de Rodiani ſopra l'età di Ercole, che fù il primo inutº
coleſe poteſ tore de giuochi Olimpici; & per queſto modo far Parte

ſe accettarſi nope più antica de Troiani auuenimenti, ilche non ſolº

impediſce il creder mio della ſua antichità, maggiore di

quella di Napoli: ma gli aggiunge fauore; benche voi"

ch'haueſſero auuertito, delche ſono ſtati anchei"
- tri,
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siti che il computo de tempi per via di Olimpiadi,fu pre

ſodalla loro riſtoratione,il che è aſſai certo ; & che di più ſi

fiero auueduti che Rodi,la qual, ſecondo l'oſſeruatione »

del medeſimo Geografo,a tempo di Homero,non che della

guerra Troiana, non ancor ſi era raccolta in vna città, 8.

trouauaſi ſotto il dominio degli Heraclidi,non par,che pri

mahaueſſe potuto mandar fuori colonie, del che è ſouer

chio,ch'io più a lungo ragioni. I fondatori adunque di Par

tenopefuroho i Rodiani,gente Greca; la qual città fu detta

con queſto nome (delche ei agnmoni Plinio Secondo, 8 il

ſuo compendiatore Solino) dalnome della Sirena iui ſepol

tail cui ſepolcro diſſe Strabone, ch'al ſuo tempo era tutta

uia in piede,3 che vi ſi celebraua (certaméte in honor ſuo)

, per commandamento dell'Oracolo vn tal giuoco, il qual

a può crederſi, che fù quel medeſimo iſtituitoui da Diotimo
Atenieſe.

Etſe à noi piaccia dell'antichità del ſudetto ſepolcro an- La Sirene,

i datinueſtigando, ſcopriremo, hauer la città di Partenope Parreno,

anche hauuto altro nome,8 col nome perauuentura altri ºbette il

fondatori. Dionigi Aleſſandrino nella ſua deſcrittione»ſ"

della terra ragionando della Campania, ne parlò ne ſe-"
- - -.- - - - - - - - Torre , d uer.

guenti verſi, ſecondo l'interpretatione di Priſciano, in que- città di A,

ſto modo. i ER0,

n Poſt hos pingue ſolum ſequitur Campania diues,

, » Hic vbi Parthenopes domus eſt caſtiſſima frugum

» Fertilis;banc pontus propriis erceperatvndis .

nèè dubbio veruno,che per ſua caſa inteſe del ſuo ſepolcro;

del quale parimente inteſe Licofrone nell'Aleſſandra, che il

chiamò altare,ò ver tempio:nel Greco è vita. Mà egli fà

colui che con vn medeſimo dire ne ſcopri della città di Par

tenope,come io diceua, vn altro nuouo nome. I ſuoi verſi,

tradotti dallo Scaligero, in cui parla della ſteſſa Sirena ,

ſon queſti.

n Vnam Phaleri turris eiettam foras,

» Glaniſque capiet, fiumine irrorans humum;

» Quà puſe acerram conſtruentes incole

» Vitulatuum ſtrepente Parthenopen ſono

» Solemnia deam iubilabunt alitem.

Si da lui, forſe, hebbe lo ſteſſo racconto Stefano Rizantio,

gxi. Pp ſcri

rv.
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ſcriuendo,ſe ſi faccian latine le ſue parole, che Plalerum di

vrbs in opicis, ad quan Parthenope Siren maris ſu tici

fuit,e que appellatur Neapolis. Delche hauea ragionato altº

volta nel ſeguente modo. Neapolis,vrbs Italia illuſtrissimº

fondatapri Parthenope excepta fuit, vna ex Sirenibus. Adunque º

:gi" prima, che la naufraga Partenope fuſſe ſtata ſpinta dallº

"“dea queſto lido & che la città di Partenopefuſepoi
pellarſi dal ſuo nome, fu qui la Torre, over la città di Fºº

ro,doue ella da ſuoi habitatori hebbe & ſollenni, è purº

me ſi eſprime dalla greca voce i rua, annui ſacrifici (lº

tio ciò diſſe del giuoco delle faci di Diotimo) & nobiº

poltura:& deuerà crederſi che l'Atenieſe Diotimo accº

con la ſua nuoua iſtitutione il ſuo culto antico, già intrº

dotto da Falereſi (& il dirà il medeſimo Licofrone ne º

Da Falero ſi che ſoggiungerò appreſſo) & che quel Caſtello da º

Argonauta. diani fu nella lor Partenope tramutato;ſiche ſarà pur verº

- l'acuta,3 erudita oſſeruatione del mio valoroſo amico Piº

"" tro La Sena nel ſuo libro dell'antico Ginnaſio Napoletanº,

to, che morendo nol laſciò intieramente compito per laſciº

di ſe egual deſiderio, che marauiglia, il qual credeua che

poſſa quel Falero,eſſere ſtato vno degli Argonauti, chiamº

to nel medeſimo modo;& haueremo à dire, che Partenopº

petta poi di tempo in tempo hebbe vari nomi (ſe ciò non ſi accetti

Partenope e il Falero potrebbe eſſer ſtato il duce de' Rodiani, 8 la città

º dºº- ſarebbe ſtata detta per alcun tempo, 3 dal ſuo, & dal nome
72 ge della Sirena),8 ch'hebbe,come ſi è veduto ancor di Napoli,

varie fondationi. Gli accennati verſi di Licofrone ſon quei

5, Prime ſorores ante cognatas Dee

, Claſſis vetuſtus imperator Attica.

(intende di Diotimo: ma nel Greco è così

, Kpairor araons gò loro vavetxias,

ilche di parola in parola ſuona. -

55 Imperator totius Attica claſſis,

Gioſeffo mà lo Scaligero nella ſua interpretatione fe maggior conto

Scaligero di darci vn perfetto ſuo verſo, che la ſincera sétenza di quel

º Poeta,diſtruggèdo ciò che di Diotimoio hauea" l

59 Certamen ardens lampadum nautis aget,

» Iuſſis deorum, plebs quod augebit dehine

22 Neapolitis– -

Adun
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Adunque il caſtello Falero, fondato dal FaleroArgonauta, Fà ſempre

fu poi detto. Partenope, dal nome della Sirena, che iui ap-ºggiº
- - - - - - - le getterafa

preſſo hebbe ſepoltura, doue ella al principio con vittime, e5 ſopra ri

& ſacrifici di buoi, da Falereſi, & da Rodiani, 8 poi col ia, Napo

giuoco delle faci dall'Atenieſe Diotimo, il qual egualmen-letani,

te,che di quel primo ſacrificio diſſe Licofrone, fù di anno

in anno celebrato, ottenne lungamente da Napoletani,nel

la guiſa delle altre deità de gentili,marauiglioſo honore .

Et qui non laſcerò di oſſeruare, che parmi, eſſerci da Lico

frone ſtato accennato, che il nome di Napoli nell'età ſua -

º

(viſſe egli intorno l'anno 5oo di Roma) era già comincia

to ad vſurparſi per dinotar la vecchia, & la nuoua città,

cioè Partenope detta poi Palepoli, 8 Napoli:poſciache at-Coºe furº

tribuì l'accreſcimento di quella ſolennità al popolo Napo-ºſi"

letano il quale, per teſtimonianza di Liuio, era già vm ſolo "i,

col Palepoletano.Non parendomi nel reſto poi, che poſſa , diſerſi in

farmiſi intoppo, nè dal ſudetto Stefano, nè da ogni altro, che Palepo:

che Partenope & Napoli furono due cittadiuerſe,benche , letani i er

dell'vna,& dell'altra habbia parlato,come di vna ſola;eſſen- i"

do da me ſtato aunertito, che col traſcorſo degli anni am-it, Fiere.

bedue ſi congiunſero in vna,la quale da loro nomi ſpecia- ſi.

lifù ſcambieuolmente appellata. Partenope, Palepoli, & Na

poli (taccio del nome di Falero aſſai anticamente del tutto

diſuſato) & che al fin poi rimaſe il nome, 8 la propria città

di Napoli ſola per la qual maniera parmi,che acconciamé

te rimanga ſuiluppato queſto nodo di tanti nomi,8 di tan

tefondationi, ſenza accuſargli antichi, come in altra guiſa

couerrebbe farſi,di errori aſſai maggiori. Certamente l'an

tica ſtatua di marmo di mezzo buſto, creduta eſſer della Si

rena Partenope, la qual fermamente hebbe in Napoli ſua

ſtatua, facendocene ſicuri Suida, benche non penſo,ch'egli

parlò di queſta Neapolis (coſi ſuonano in latino le ſue paro

le) vrbs italie inſignis, in qua Parthenopes Sirenis ſtatua col

lºcata eſt:la ſudetta ſtatua,dico vien comunemente appella

º Il capo di Napoli: & deuerebbepur chiamarſi. Il capo di

Partenope; & ne ſecoli traſcorſi diceuaſi. Campo di Napo

illuogo, in cui fu la città di Partenope, per cognome poi

ºtta Palepoli.Mà è tempo,che de ſiti dell'una, è dell'altra

ºttºio prenda a ragionare. - -

- XXI. - P p 2 De

l

I
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è - Deſcriuendo Plinio Secondo nel cap.5.dellib3.iluoghi
ver Napo- --- --- - - - hò nota

l, pali, ºi della noſtra Campania,come parimente hò

i due i to à dietro dopo hauer mentouata la palude Acheruſia, º i

quella più campi Flegrei,che ſono alquanto frà terra;& tuttauia cam

º"entale, minando col dire da Occidente verſo Oriente, ilche anche

"..iº fin dal principio hauea oſſeruato, ſeguì la ſua deſcrittore
entale, - - l -.

in queſto modo. Littore autem hoc Neapolis, Chalcideſiung

ipſa: Parthenope a tumulo Sirenis appellata: Herculanium.Pºi

peii. Adunque aſſai certamente fu Partenope dopo Napºli

verſo Oriente, 8 verſo Hercolanio, doue hoggi è il calciº

chiamato. La Torre del Greco, al quale poi ſeguiua, come i

- dimoſtrerà al luogo ſuo,Pompei;& eſſendo ella ſtata nº di

uerſa città da Palepoli,non ſi ſaranno ingannati alcuni nº

derni autori, i quali han collocata Palepoli ſimilmente nº

i lato di Napoli verſo Oriente; benche han detto di racco

ºglierlo dà quel ragionamento di Liuio,nel qual ſi raccontº

in qual maniera efla Palepoli,3 ſeco Napoli, appreſſo allº

ſedio,mentouato altra volta a dietro,fa per volontariadi

tione conquiſtata dal Romano all'hor Proconſole Publiº

Filone : & nondimeno non sò in qualguiſa inſieme no"

auuidero,che Palepoli eſſer biſognauala Partenope di lº

nio. Mà andiamo di gratia alquanto ſottilmente quel tº

º erano vn conto di Liuio oſſernando Egli dopo che ſcriſſe, che Palº

ſºlº polis fuit baud proculinde,vbiniic Neapolis ſita eſt; & che iº

bus vrbibus populus idem habitabat, ſoggiunſe in queſto mº

s a do Hac ciuitas (non diſtingue qual città fà propriamentº

i"i" delle due: ma ſe in eſſe populus idem habitabat, fù il lorº
ftrato, mune) cim ſuis viribus, tàm Samnitium infida aduerſus º

manos ſocietate fretaſiuèpeſtilentia, que Romanam vrbè adº

ta nunciabatur, fidens, multa boſtilia aduerſus Remanos agrº

Campanum,Falernum ſue incolentes fecit Igitur L.Cornelio Lº

tulo, 9 Publilio Philone iterum Caſfecialibus Palapolimadre,

Eſſendo ſtate repoſcendas miſis (intende del medeſimo comune ſottº

dite da nome di queſta vita ſua regione la qual per la ſua antichi

º tà,& per la dignità inſieme del ſepolcro di Partenope, eſt

douea di maggior nome:sè più toſto Liuio ad arte, come i

dietro auerti, non attribuì quella hoſtilità intieramente º

alli Palepolitani, tacendo affatto de Napoletani ) càm rela

tumºſei, Gregis (ſecondo lui, egualmente i Palepoletani,

Parienope ;
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che i Napoletani furono Cumani,di origine Calcideſi, S.

perciò anche egualmente Greci) gente lingua magisſtrenua,

quim fattis,ferox reſpòſum;ex autioritate patrum populus Pa

lepolitanis (come di ſopra) bellum fieri iuſit. Et non molto

appreſſo. Publilius duo millia Nolanorum militum, cº quatuor

Samnitiii,magis Nolanis cogentibus (i quali per ſua difeſa era

già ſtati ricenuti à parte della città, del che à dietro diſſi,

hauer inteſo Strabone) quam voliitate Graecorum,recepta Pa

lepoli,miſerat.(& quì ancora il nome de' Greci ſi prende co

me di ſopra del nome di Palepoli ſono alquanto ambiguo

per quelche noterò poi) Et di nuouo dopo hauer detto,che

Publilius inter Palepolim,Neapolimaue (quì la ſeconda volta

manifeſtamente mentouò queſte due città diuiſamente s

l'una dall'altra co' loro ſpeciali nomi;& più di ſotto,forſe ,

ancor la terza volta parlerà della propria Palepoli) loco op

portuno capto diremerat hoſtibus ſocietatem auxili mutui,qua ,

vt quiſque locus premeretur,inter ſe vſ fuerant (adunque né Vennero in

-
o ler potere º

libera s

. 1 - 11» - n” - 1 - - - - - - - aeditione.

mali dell'aſſedio fa diora aliquantò intra murosis, quibus ho

eran chiuſe nel giro divn muro comune, 8 era fra lor

qualche diſtanza) Et di nuouo anche dicendo, che oltre i

li territabat patiebaatur ſoggiunſe, che frà duelor princi

pali cittadini firconchiuſo di render la città a Romani;

laondevn di eſſi, detto Carilao,ad Publilium Philonem venit;

& quod bonum, fauſtum felirque Palºpolitanis,populoque Ro

tano eſſet (conſueta forma di prefatione ne' publici Editti,

º in ogni altro graue affare di leggi & di patti; & quìiPa

iepoletaninò ſono altri, che quelli ſteſſi,a'quali i fecialiera

no ſtati midati;& poi era ſtata dichiarata la guerra:cio è il

; per i

-

º

ºmune di ambedue le città) tradere ſe ait mania ſtatuiſſè. Rimanendo

"hº ſegui in queſto modo Nymphius (così chiamataſi ingannato

ºtto dei due ſudetti capi)Pretoren Samnitium arte aggreſsº preſidiº

"perpuleratvt, quoniam cmnis Romanus exercitus,auirca i: "

ºlim (ſe da Romano Proconſole Publilio, per dare,i"

ºggior colore all'inganno, non vi era ſtato in quel punto Nelani,

ºlto ad arte: douea tutto lo sforzo di quell'aſſedio eſſer

ºtto Palepoli:città come dimoſtrerò di qui a poco,in vn

ºdelſito di Napoli aſſai più piano. Ma per qualcagione

ºpuò anche qui prenderſi Palepoli nei ſudetto ſuo più

ºificato poſsiache fiera detto, che il medeſimo
Pnb

raa a e
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Publilio fin dal principio inter Palepolim, Neapolimaue lorº

opportuno capto, diremerat hoſtibus ſocietatem auxili mutui,

qua,vt quiſque locus premeretur, inter ſe vſi fuerant.) aut in

Sannio eſſet; ſineret ſe claſſe circumuehi ad Romanum agrumi

non oram modò maris:ſed ipſi vrbi propinqua loca depopulatº

rum.Sedvt falleret, notte proficiſcendum eſe, extemploque iº

ues deducendas.guod quò maturius fieret, omnis ituentus Si

nitium, prater neceſſarium vrbis preſidium (non diſtingue di

qual delle due citta:& ſe parla di vna di eſſe, inteſe di Palº

poli, di cui anche deuerà crederſi, che inteſe, quando di

che in Palepoli era ſtato riceuuto il preſidio di quattro mi

la Sanniti, 8 didue mila Nolani. Ma Napoli non douca di

quel preſidio per la ſua parte, 8 prima,8 a quel pitonicº

ſer anch'ella ſtata fornita;& di quel de Nolani io non poſſo

dubbitare, i quali al creder mio,furon quelli Campani che

per la lordimora in Napoli,cio è nell'intiera città, ch'era º

- compoſta delle due,vi laſciarono,come diſſe Strabone,alcun

i prima nome del loro magiſtrati) adlittus miſa Vbidum Nymphis

i" 'º in tenebris, 3 multitudine ſemet ipſa impediente, ſedulò ali

";" alia imperia turbansterit tempus,Charilaus ex compoſito abſ

lepoli. cijs (del preſo conſiglio di far la deditione) in vrbem recep:

tus (nemen qui dichiara di qual delle due città parli: mi

per quel che ſegue, ſi ſcorge, di hauer vſato quel nome nel

ſuo largo ſignificato) cum ſum na vrbis Romano milite int

pleſſet (il medeſimo generalnome di città adunque, è qui,

& nelle parole antecedenti ſi riſtringe à Napoli ſola, ch'era

ſopra il colle)tolli clamorem iuſsit; ad quem Graci (come di

ſopra, abbracciando inſieme i Palepoletani, & i Napoleta

ni) ſigno accepto a principibus (Carilao, & Ninfio) quieuere.

Nolani per aduerſam partem vrbis,via Nolam ferente,effugit,

Pºi quali (La parte della citta più alta era Napoli. Adunque l'altra,
"" che l'era oppoſta fa Palepoli & per queſto modo quella fì

i verſo Occidente, queſta verſo Oriente: nè io da altre parole

di Liuio,che da queſte,sò diſtinguere i ſudetti ſiti di queſte

due città, conoſciuti anche da altri moderni per altro, che

per queſto ſuo dire,delche giudichino i Lettori;& i Nolani,

o che ſi credano eſſer dimorati in Palepoli ſola, è vero nel

l'vna,& nell'altra: raccolti in quella notte tutti in Palepoli,

ſi ricouerarono ſpeditamete nella lor patria,ch'era da quel
lato,
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lato che da Napoli a Palepoli nò fù maggior diſtanza, che

dal colle all'inferior cogito piano Orietale, eſsedo ella da

ogni altra parte cinta da dirupi; ſiche quei Nolani, che fug

girono da Romani, i quali haueano occupata Napoli non

hauerebber potuto trouare ſcampo per altro luogo,che per

Palepoli) Samnitibus excluſis ab vrbe (dall'Vna,& dall'altra:

sì quelli ingannati dal finto imbarco: & ſi ancora quel loro

picciol numero, ch'era rimaſo alla cuſtodia di Palepoli, è

pure di ambedue ) vt expeditior in preſentia fuga: ita fadior,

poſiquam periculo euaſerunt, viſa; quippe qui inermes (ancor

quelli che ſi eran già accinti di andar ad aſſalire le contra

de Romane: hauendo gettate via l'armi) nulla rerum ſua

rum non relitta inter hoſtes, ludibrium, non externis modò, ſed

etiam popularibus (8 non douetteroſimilmente i Nolanieſ

ſereſtati poi ſcherniti da loro cittadini nella ſteſſa manie

ra, ma l'autore riuolge il riſo verſo de Sanniti ſoli perpetui

inimici de Romani, eſſendo i Nolani poi ſtati lor molto

gioueuoli amici nella ſeconda guerra Cartagineſe) ſpoliati,

ºtte egentes, domos rediere. Et queſto è l'intiero racconto

dell'aumenimento di quello aſſedio,fattoci da Liuio,il quale

º più reſe la ragione, per la quale ricuſato hauea di ſegui

º l'altra opinione,qua bac proditio ah Samnitibus fatia tradi

º n'ho recate le ſue parole à dietro.Mà di racconti, co

ºnto diuerſi, per qual maniera queſto Liuiano, in vigor

dell'argomento, che da lui ne fu propoſto, debba riputarſi

Pº ſimile al vero dell'altro, verrà dà me in altra occaſio
IlC dichiarato. -

fiora ſe io ſtimaſſi eſſerne biſogno, ſeguirci del ſito di

ºPºlipiù diſtintamente à ragionare, del quale ſiamo aſ

ºrti per gli manifeſti auuanzi de ſuoi cdifici. Et per

ºche appartiene alla ſua ampiezza, la ſteſſa faccia del

logo,º. la diligente oſſeruatione de' ſuoi moderni ſcritto

ºdimoſtrano, ch'ella finà ſecoli non molto à dietro in

ºrò il colle, il qual hoggi è quaſi egualmente cinto dà

ºlato dalle ſue nuoue habitationi, & piaceuolmente di-,

ºdendo verſo Oriente finiſce in vin campo molto piano. -

Adunque del ſito di Palepoli, di cui non è rimaſo veſtigio

"no&da molti autori è ſtato ſenza baſteuoli argomen

ºtto.ch'ella fidi più miglia lotana di Napoli verſo Her

AXI. - - - -

culanio,

Et i Sanniti

rimaſero ver

gognoſamete

eſcluſi.

Liuio nota

to.

Fù Napoli

ſopra il me

deſimo colle,

in cui hora,

ma da ogni

ato aC re --

cauta , ella

e collocata,

-
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Alle fui fel- culanio,di là della bocca del fiumicello Sebcto,ben conuet.

""oſinºne altrº migliºr riſcontro il quale ai
i"., da quel che ne fu ragionato da Liuiono ſia diſcorde preda

oltre il sete io quia trattare.Et parendomi, che nè il ſudetto raccon

to fà Pale- to di Liuio,nè altra neceſſità ci coſtringa a creder Palepoli
poli, oltre il Sebeto : parmi ancora, ch'ella fa di quà del medeſi

mo fiume,nè di molto ſpatio lontana dalla Porta di Napo

li;la quale conducendo in Capua, fù aſſai anticamente; &è

tuttauia appellata Capuana: in vniuogo, ſon molte centi

naia di anni, detto volgarmente.Campo Napoletano,8 Cam

po di Napoli:& aſſolutamente. Napoli. per cagione in vero,

ch'iui era ſtata la ſudetta città, la quale benche haueſſe ha

tuto il ſuo ſpecial nome, fù nondimeno col comun nome

di Napoli dimoſtrata. Faſſi di queſto campo aperta men

tione da Falcone Beneuentano nella ſua Cronica nell'anno

" i 14o mentre racconta in qual maniera il Rè Rogiero fila
Beneu. illu

º, “ prima volta con molta pompa introdotto nella lor città da

cittadini, Sc da Caualieri Napoletani. Ciues igitur (queſte

ſono le ſue parole) cum militibus ciuitatisforis Portam Ca

puanam exierunt in campum:quem Neapolim dicunt;& Regem

ipſum bonore,3 diligentia multa, vltra quàm credi poteſt, amº

plexi ſunt ; & ſic vſpue ad predictam Portam Capuanam per

L'Ignoto du fus eſt. Nè di altro campo parlò l'Ignoto Monaco Cai

Mon.Caſin, meſe nell'Hiſtorietta de ſuoi tempi da me publicata nel lib

illuſtrato 1.dell'Hiſtoria de'Principi Longobardi, il quale nel Num.

28. ſcriſſe di Seodano Rè de Saraceni, che quodam tempore

(intorno l'anno 86o. di Criſto) egreſſus à Bari, totam deua

- ſtabat Capuam,Cancias, Leborem;& ſuum nequiſſimi thronun

poſuit in campo de Neapoliscio e dopo hauer depredate, pri

- ma le contrade di Capua,8 appreſſo poi quelle di quà,8 fi

nalmente quelle di là del fiume Clanio. Mà Giouanni Dia

eono Napoletanoautoraipari età al Caſineſe, raccontan

- - , do nella Cronica del Veſcoui della ſua città non ancor data

g" alle ſtampe, che il Santo Napoletano Veſcouo Atanagio, il

pºia quale viene medeſimi tempi di quel Re Saraceno, in Ec

te. cieſa S. Ianuari foris ſita, Monachorum Collegium ſub Abbatis

regimine ordinauit,offerens ei vnum bortum, in campo Neapo

litano poſitum;parimente ragionò di quel campo, fuori la ,

ſudetta Porta Capuana,done tuttavia ſon frequenti horti, i

quali
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i" eſſerſi la città in queſti vltimi tempi maradiglio

ente accreſciuta di habitatori,vengon più largamente »

dall'ºno,3 dall'altro lato del Sebeto coltiuati. Adunque è

connerrà accettarſi che quiui fù Partenope, detta poi Pale

poliò vero chi il nieghi,ſarà coſtretto réderla ragione per te

la quale il comun nome di Napoli, 8 del Napoletano ter

iºioſº come ſuo proprio conceduto à quel campo par . -
ticolare Etſe io fuſſi ben ſicuro che quella città antica per- ºi! eſſendo

ºniua al mare come ſon certo, che la nuoua nó vi giùge- coſi ben cer

- v. - a º - - - - - - - - tosſe giunge

ºdelche mi è autore frà gli antichi ſcrittori filoſtrato nel "
- - ua al mare,

º delle Imagini,S: fra quelli di mezza età Herchemper

º nell'Hiſtoria de'Principi Longobardi al Num. 44, le cui

ºrºlchò riferite ragionando di Miſeno:direi,che nella gui

"iAtene il comun corpo deglivni,8 degli altri cittadini

ingueuaſi anche ſecondo la diuerſità deile loro regioni,

ºttanlºna nel monte,l'altra a canto al mare, in Hipera- ,

ºliº in Paralij & perauuentura ſimilmente in fattioni, co

º Atenieſe fà notato.Mà ad alcun,forſe,non parrà veriſimil come è ben i

ºe di Atene dai Sigonio nel cap.2. del lib.1. della Republi

coſa che coſi vicina a Partenope fuſſe ſtata Napoli da altrai"i

iºte edificata.Alche ſenza molto lungo ragionamento ſo- º "i

º poſſo con l'eſempio recato anche à dietro, diEmpo-7"ſi
fini di cui cadendo ſimil dubbio venne ſciolto da Liuio, ra-, Napoli,

giºnando de ſuoi fondatori Maſſilieſi, nelº" modo.

ºretur quis, cum cerneret aperto mariab altera parte, ab

º º Hiſpanis tamfere e bellicoſe genti obiettos, quareseos

ºtur.Riſponde Diſciplina erat cuſtos infirmitatis, quam

º validiores optimè timor continet. Et ſegue è deſcritiere a

ºtto più a lungo qual fà quella loro diſciplina. Dicaſi

ººo lo ſteſſo di Napoli, la quale con queſto vantaggio di

Pºdella nuoua città de Maſſilieſi fà edificata ſopra il col

º perciò in vin ſito del ſito di Partenope, che fù poi det
ºdiepoli molto più ſicuro,mà finalmente l'una, e l'altra, º t

Sºuando, come auuertij à dietro, la lor vicinanza, ſi con- e

gºnfero invna ſola per maggiore lor ſicurezza da vicini ,

ºuni inimici, i quali,ſeguédo io la interpretatione,ch'ho

"il racconto di Straboneſtino, che furono ſpecialmen

ºNolani.Coſi adiique queſte noſtre due città molto vici

ºdell'altra, eſsido da vari popoli in diuerſitépì ſta- ·

XXI. - Q...q te

;
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te edificate, finalmente diuennerovna ſola delle quali Soli

no diſſe. Parthenope d Parthenopes Sirenis ſepulchroappellata,

Per le cui quam Auguſtus Neapolim eſſè maluit & come à dietro eſpoſi
accreſcimen- queſte ſue parole,nò della mutatione del nome dell'una nel

"i nome dell'altra egli ragionando, ma dell'eſſerſi Partenopeº

paſto fà aiſ di commandamento di Auguſto dishabitata per renderNº

babitata. poli più raccolta, più culta & più cara non in diuerſo mo"

, do,che lo ſteſſo Imperadore côvna nuoua colonia riepiendo

i" le di più numeroſopopolo quella parte dell'antica Siracuſa,

“ città parimente Greca,3 diſtinta in ben quattro, è verci

que regioni, che per la varietà de' ſiti raſſomigliauano al

trettante città; la quale pur douea più frequetemente, º sº

za verun dubbio dalla miglior gente eſſer habitata, reſtrin:

gere anche, è raccoglier douette il reſto de ſuoi cittadini

in quell'Vna ſola,hauendo ſpianate l'altre. Noſtra tempeſtatt

Secondo l'ep (diſſe Strabone nel libro 6.appreſſo il ſuo interprete)ami:

ſempio ai si-ter alias vrbes Pompeius Syracuſas quoque male trattaſſet miº

racuſa, del ſa Auguſtus Ceſar colonia, magnam veteris ſtruttura parten

ºPº reſtituit;olim enim Syracuſe quinque vrbibus conſtabant, ton

v tenta muro CXXC.ſtadia longo.Neque opus putauiteſſe Augº

ſtus,totum iſtum complere circuitum; ſedeam, qua habitabatur

pars adinſulam Ortygiam,cenſuit maiori habitantium copiaiº:

ſtruendam,cum ea pars ambitu ſuo vrbis minime contºrti da attº

includeret. Et ſiamo ben certi per l'altro eſempio della cit

tà Nicopoli,formata dalle reliquie di Ambracia,8 delle ſue

città vicine,raccontato dal medeſimo Geografo nel dib.7,

che Auguſto ſi compiacque di rinouare, & di accreſcerle

città, raccogliendo la ſouerchia lor vaſtità advn conuene

uol modo;& del ſuo amore verſo Napoli, onde debba cre

derſi, ch'egli haueſſe piegato l'animo alla ſua nuouamag

gior bellezza poſſiamo anche per più di vn ſolo argomento

Ritenendoſi eſſer ben ſicuri.

i", il titoual maggiorargomento ne deſideraremo del cotan

modo di visto ſingolare, 8 comun piacere, che ſentir ſoleano della di

uere e nel mora in quella città i Romani, percagione de ſuoi piace

"l uoli eſerciti Greci, i quali perciò vi diuennero aſſai fre

, “quenti;& alcuni vi crebbero in coſi alto grado, che conten

aſſai grate deuan co più famoſi della Grecia della maggiorlode Plu

- Romani rima (diſſe il latino interprete di Strabone allib.5.)ibi Grº:
grung
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aruminſtitutorum ſuperfunt veſtigia, vtgymnaſia, epbeborum

tretus,phratria,cº Greca nomina Romanisimpoſita. Hoc tempo

reſacrum quinquennale certamen muſicum, 6 gymnicum per

aliquot dies agitur,ludis Grecorum nobiliſſimis amulum. Etap

preſſo Vita autem Gracanicam rationem Neapoli augent, qui ed

Roma ſecedunt in ocium: ſiué qui ab ineunte etate laboribus de

fundi ſunt : ſiuè alioquin ob imbecillitatem, aut ſenectutem cu- - - -

piuntvitamfaciliorem degere; & Romanorum nonnulli hoc vi

tagenere gaudentes,vbivident multitudinem hominum,qui eius

iſtituti cauſa ibi verſantur,lubentes locum eum ampleſiuntur,

itique vittitant. Certamente aſſai ben concorde al dire di Laonde, con

Strabone è quello di Cicerone nell'Oratione à fauordi Pu- altre ſedi,ſta
ioSulla, dal quale fu appellata Napoli,eſſervn luogo non ii oſto

timadinflammandos calamitoſorum animos, quàm ad conſolan- i",

dum accomodatus. Et di nobili encomij furono lodati i ſuoi che di accesi

orioſi ſtudi delle lettere, 8 la ſua piaceuol quiete, dà Hora- dergli a ſae.

iodà Ouidio,dà Columella,dà Statio, dà Martiale, dà Si- " s":
io º ſopra tutti dà Virgilio; i verſi dei quali,dà altri nota- "li a ri«

tº quelche ancora del molto attenderuiſi a ſudetti ſtudi : “ ”

º º gli eſerciti ginnaſtici, ſi legge appreſſo Filoſtrato nel

libi delle Imagini, appreſſo Dione Criſoſtomo nell'Ora

ºionº 28, appreſſo Aulo Gellio nel cap.15.del lib.9. & ap

preſſo alcun altro non prenderò fatica qui di riferire;mà bé

dirò che dà tutto queſto parmi di poter raccogliere che ne

medeſimi tempi dei ſudetti ſcrittori, 8 della maggior gran

dezza dell'Imperio Romano la riputatione del Napoletani

ºuette eſſerim aſſai alto grado, aggiuntoui il merito della

lorcoſtante fedeltà, celebrata dal noſtro velleio, & molto -

ºcreditata appreſſo del medeſimo ſudetto Auguſto, come

pºrmi di poter raccogliere da quelche di lui diſſe Dione nel

º48,che dubbirandoche i Lipareſi non ſi fuſſer riuoltial

le parti di Seſto Pompeo, gli traſportò in Napoli; ſiche i i;".

"tori per compiacere egualmente al proprio genio che ali,i ſi

gºode dominati, ornarono quella città delle accenate ſue ſi erſ, il

ºlte lodi & io più coſtantemete crederò,che Liuio per no Romanº º
ºeapparire il pregio minore,tacendo il nome del Napo- pero,acquiſtò

- º M re- --- -. 19 --- -: l

"i attribuì, come oſſeruaià dietro, l'origine della lorº"

itaco Romani ſpecialmente a Palepoletani;mà bé poi la riputato

º Napoletana la lor confederatione la qual fu per co- ne.
XI, Q q 2 fi
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“ſi lunghe età intieramente conſeruata.

i Romani Eſſendoſi adunque molto dilettati i Romani del Gre.

"."comodo di viuere, & de Greci eſerciti in Napoli lungº
i"mente ritenuti facilmente può di quà raccoglierſi,chenon,

non viceſarvi mandarono alcuna colonia di loro cittadini giamai, per

fero gli ſi la quale ſarebbe conuenuto,di mutaruiſi i ſuoi primivſipo

sºrº: ſciache 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 hauédo propoſto di vo:

ler deſcriuere l'Italia intiera, 8 le città ſue, coloniarum men

tione ſignata:à Napoli poi di colonia non diede il nome al

che è molto concorde Strabone nel lib.5. mentre ragiona ,

Strabone 3de Greci,che ſparſi per queſta parte d'Italia,º per la Sicilia

iº aſſai largamente,eran poi nell'età ſua, Tarento, Rhego, &

Secondo ri- Neapoli exceptis, omnia in barbariem redatta; quantunquei

ſcontrato, popoli riteneuan tuttauia i loro antichi nomi; ma infatti

º illuſtrato eran diuenuti Romani,ilche dee intenderſi per cagione del

le loro colonie Alinque (ſoggiunſe) à Lucanis,cº Brutiis, alia

à Campanis, obtinentur:ab bis quidem verbo,reapſe à Romanis:

º"i"ſuntenim & ipſi Romani. Mi è ben noto, che nelle iſcrittioni

noa, di alcuni antichi marmi vien Napoli appellata colonia:(Na

il nome, e poli dico, 8 non già alcuna del tutto ignota colonia Napo

sº boneri letana,come alcuni,hauendo quaſi à vile queſto, che per la

Maeſtà del popolo Romano fà honoreuole ſopra ogni altro

nome, fuor d'ogni ſauio intédimento no temerono d'inter

pretare)mà nè mi è oſcuro,che Pöpeo deducédo alcune co

lonie di là del fiume Pò, come riferiſce Aſconio Pediano

nelle chioſe dell'Oratione di Tullio contro Piſone, non no

uis colonis eas conſtituitiſed veteribusincolismanentibus, ius de

dit Latii,vt poſſent habereius, quod catere Latina colonia:ideſi,

vt petendi magiſtratus gratia ciuitatem Romanam adipiſcereº

sur: nè hò dubbio vertino, che nello ſteſſo modo per ſuo ho

nore fù conceduto il nome di colonia anche à Napoli,eſſen

dole tuttavia ſtata conſeruataalcuna ſua libertà, della qua

le più commedamente,8 è diſteſo tratterò nel fine di que

ſti Diſcorſi. Et della origine di così fortunata città tanto

ihauer detto ben può baſtare, - -

º

- -

- e

-- --- --- -----

reſti
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XXII. Sebeto fiume Peſuuio Monte ſuoi antichiſſimi

incendi ignoti.ſua forma mutata più volte. Da ſot
.

terranei fuochi, che già il mandarono fuori, , . .

ſcemato, ſacro a Groue Veſuuio. ,

Hor benche Antonino Pio nel ſuo Itinerario non diſteſe seguitº,

oltre Napoli la uia, ch'hauer principio diſſe da Terracina, ".i"
paſſando per le noſtre marittime città, Minturno,Sinueſſa s», pi,

Volturno,Literno,Cuma,8 Pozzuoli: quaſi che nell'età ſua ido,

il reſto di queſto lido fuſſe, è deſerto, o da ignobili caſtelli

habitato nondimeno è molto certo, che ne ſecoli più alti

vi furono alcune città aſſai ben frequenti, º di molta fama; i

fiche ſeguitando la preſa Deſcrittione,conuerrammene an- ,

corper la lor parte ragionare.Ma conuien,ch'io prima bre

i demente parli del fiumicello Sebeto,8 alquanto più copio- Nel

ſamente del Monte Veſuuio; de quali nell'Vſcir di Napoli,"

ºn dopo lo ſpatio divnpicciol miglio ſi attrauerſa al no- isr:

ſtro cammino, entrando in mare; & l'altro di poche altre , BETo,

miglia ſorgendo più oltre (di queſto ſuo ſito non ſi è dub

itatogiamai) all'occhio con ſuo diletto, 8 con marauiglia

del penſiero ſenza veruno impedimento ci ſi oppone. Che il
i Sebeto ſia il fiume, ch'ho detto, ne rende ſicuri Vibio Se

queſtro, mentre nel Catalogo de' fiumi notò il ſuo nome,

dicendosebethus Neapoli in Campania. Del quale hauer an

ºhedouuto intendere Licofrone ne' verſi allegati a dietro

ºtto il nome di Giani, può qui conoſcerſi vero molto più
manifeſtamente,che forſe nonparue, quando altra volta fù Piccist fu:

ºmeauuertito nel ragionamento del ClanioNè divn tal mea aieu.

"me, ch'è di poche acque, di breue cammino, 8 di quaſiº
che iº un nome;& non ſol da Licofrone,mà ancor dall'Au-" altro

ºrdegli huomini Illuſtri con altro che con queſto vocabo- -

ººoie ſi vederà di qui a poco, ſi appellato, può coſa di
ºggior momento conſiderarſi.

- Il Monte 3

lº "º Veſuvio il quale daSuetonio nel capº della vita vesrio,
a"i"": alla" i"ſo:

- parole. 2uedam ſub eo fortuita,ac triſtiaº

ºfrvirsiflagrati reſi nomi inci":
ſº - rebbe ſue fiamme.

Licofrone

notato,

sala

º

-
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rebbe ſtato neceſſario aſſai a lungo ragionare: ſe la ſua viti

ma eruttione, ſeguita à 16 di Decembre dell'anno 1631 non

haueſſe riſcaldati gl'ingegni di molti valoroſi letterati atta:

tarne co libri intieri, i quali della naturalezza de' ſuoi inci

dij,& delnumero di queſti vltimi,cheran paſſati non meno

degli antichiſſimi, appreſſo che in dimenticanza, no cihan

laſciato altra maggior notitia a deſiderare. A tempo di Ti

to,diſſe Sttetonio, 8 l'affermano ancoraltri antichi autori,

cacciò il Veſuuio copioſe fiame, le quali per molti ſecoli?

dietro non vi erano ſtate più vedute, é quella piaceuoliſ,

. ſima riuiera, aſſai frequentemente habitata, in horrida fac

Appº, iº cia mutarono; talche più per ſegni, che perferma hiſtoria

i"" egli di tal natura era conoſciuto. Da ſegni conobbe i ſuoi

, ai primi incendi. Diodoro Siciliano, le cui parole recai rº:

l'imperTito gionando di Cuma. Nèpiù certa notitia n'hebbe Strabone,

fa da alcuni il quale nel lib,5 appreſſo il ſuo interprete coſi laſciò ſcriti"c".º toyeſuuius mons agris cintus eſt optimis, dempto vertice, qui

ºi, “ magia ſui parte planus,totus ſterili eſt adſpeſia cinereus cauer

naſque oſtendens fiſtularum plenas,e lapidum colore fuliginoſ,

. . . vtpotè abigni exeſorum;vt conietturam facere poſis,iſta loca a

quondam arſiſſe, crateresignis babuiſſe, deinde materia dei

ciente reſtinata fuiſſe.Degl'incendij di Pitecuſa hauea queſto

autore ragionato con certezza, raccontandone il numero 8.

i tempi:8 di queſti del Veſuuio non altro sà dirne, di quel

- che ne veniua perſuaſo dalla congettura. Vitruuio ſimilmº

te per via di congetture ne ragiona nel cap.6. del lib.2. del

l'Architettura;benche accenna, che per ogni modo ſe n'ha

uea qualche fama. Ardores autem eſſe in his locis ( dice egli,

hauendoprima mentouate le regioni Baiane,8 quelle d'in

torno il Veſuuio) hac respoteſi indicare; quòd in montibus Cº

- manorum,3 Baianis ſunt loca ſudationibus excauata, in quibus

vaporferuidusabino naſceus, ignis vehementia perforat ean

terram per eamque manando,in bis locis oritur,6 ita ſudationi

bus egregias afficit vtilitates. Non minus etiam memoratura -

tiquitus creuiffe ardores,o abundauiſſe ſub Veſuuio monte inde

euomuiſſe circa agrosfiammam, ideò que nunc qui ſpongia ,ſuè

pumex Pompeianus vocatur (Pompei città,fi quaſi alle falde

del Veſuuio dal ſuo lato verſo Mezzogiorno,come ſi dichia:

"rerà poi) excoius ex alio genere lapidis in banc redactus eſº
- videatur
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videatur generis qualitatem Et di quà aunenne, che Piinio e
Secondo il quale nel cap.1e6.del lib.2. facendo vn catalogo º ore

de luoghi che naturalmente eſalauan fiamme, nel cap,. "

del lib.3.mentouando queſto monte, non fece verun motto ,

dital ſua natura,come fermamente fatto hauerebbe, ſe dal- .

la ſudetta ſua eruttione à tempo di Tito non fuſſe à lui ſta

to tolto il viuere,non che lo ſcrivere, è il ragionare. Di coſi Eſſendoui.

alta, & coſi oſcura antichità dei ſuoi primi incendi volen- i primi dati

do ammonirci Tacito nel lib.1 dell'Hiſtoria, mentre ragio-".

naua di queſto,ch'hòpur horamentouato, col quale ſi ac-i"

compagnò vn fortunoſo incendio di Roma,cosi ſcriſſe.Iam ſinti.

verò Italia nouis cladibus, velpoſt longam ſeculorum ſeriem re- -

petitis,afflitta hauſte,aut obrute vrbes:facundiſſima Campania

ora, Vrbs incendi svaſtata. Eſſendo adiique per coſi lunghi

ſecoli queſto ſuo eſſalar fiamme del tutto ceſſato, credette,

Strabone,come ſi è inteſo per le ſue parole,eſſeruene anche »

eſtinta del tutto la miniera;delche in vero l'hauerebber do- Strabone i

uuto diſingannare i fonti di acque calde che tuttauia al ſuoº in

tempo ſorgeuano alle ſue falde, delle quali può crederſi, º modi

ch'egli ſteſſo parlò,quando diſſe, che habet Neapolis calidarii v,

aquarum ſcaturiginese abrorumapparatus Baiani, non de-palperpetuo

terioresmà certamente di eſſe inteſe Lucretio nel lib. 6. ne pri,

ſeguenti verſi del primo dei quali non è vina ſola la ſettione quali dauan

ne codici ſcritti à penna,nè il parere de' Critici è ſtato vin pure inditio

ſolo,ſe debba leggeruiſi il nome del Veſuvio, è vero altre ,"ſi

parole;frà quali contraſti io qui non entro, 8 fermo la miaiºe

opinione nel ſecondo, di cui non è accaduto di dubbitarſi,

mentouadouiſi i caldi fonti Pompeiani.Recherò in ogni mo

do quel primo nella maniera, in cui ſi leggeuaauuanti,che s

ilTurnebo per la ragione da me riferita nel ragionar di Poz

zuoli,fuordi ragione n'haueſſe ſoſpettato. - - -

» Is locus eſt Cumas apud, Etruſcos & montes,

» Pompeii calidis vbi fumantfontibus autti.

Antonio Caracciolo nel cap. 17. del libro del Sacri Monu- Antonio

menti di Napoli pensò, che de medeſimi fonti parlaua Cºlº

Dione nellib 66.nelle parole, che recherò alquanto appreſº

ſognonauuedutoſi, ch'egli eſpreſſamente iui ragionaua de'

Veſuuiani fonti, non di acque, ma di fiamme. Hor dopo la

pruoua, vedutane à tempo diTito, eſſendo i ſuoi incendi

23 ſſ. - - - - diuc
- ---
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Ma pºi ſi divenuti a ſolamente più certi, ma ancora più frequenti º

ſi"i ſuo nome, quantunque peraltro ben noto, ſalì in maggiºr
f, fama delche ciauuertì Galeno,il qualviſſeà tempo di Ha

venne in mol driano,8 di Antonino Pio,hauédo laſciato ſcritto nel cap.

ta fama 12, del lib.5 del Metodo,ſe le ſue parole ſi faccianlatine, in

queſto modo. Celebrenic,6 noui nome eſt Veſuuius,omnibus º

mortalibus noti propter ignè,qui ineo ex terra in ſublime emiº

i" iº tur. Et per queſta cagione anche direi, che Solino il qui º

º preſe a riſtringere nel ſuo libro molte di quelle coſe che dº -

ra erano ſtati mentouati nel cap.88 del medeſimo lib.2 non

tacque delle eruttioni del Veſuuio, chiamandolo fiagranti

anime ſpiritum vaporantem. Nella qual forma di dire parmi

di riconoſcere quella frequenza de ſuoi incendi,ch'iodi

eſſer poi ſeguita della quale apertamente ci reſe ſicuri Dio

ſcritte furono dal ſudetto Plinio nel ſuo, tacendo degli

cendii di Pitecuſa,i quali dal ſuo autore per qualche manie º

-

-
- - -

-.
-

ne,ch'ho mentouato à dietro, affermando di eſſi, che in tº º

-
quotannis fieri ſolent;dalche anche douette egli raccogliere,

sta irardi, che habet fontesignis maximos : Et perſuadomi, dipº

fa, furen, giuſtamente credere che dopo i ſudetti manifeſti, 8 certi

finte delle ſuoi fuochi auuenne,che i Napoletani ne finſero delle fauo

3ºi de le ſimili a quelle degli altri ſi fatti monti Neapolitani auten

º(diſſe Filoſtrato negli Heroici appreſſo il ſuo interprete)

Italiamhabitantes, Alcyonei oſſa mira fuiſſe memorant; aiunt

enim de gigantibus multosillie fuiſſè icios, Besbiumque montera

Filoſtrato (fu anche in queſto modo chiamato il Veſuuio) ſuperiºſi

illuſtrato; flagrare.Gran fatto ſarebbe queſto,che i primi ſuoi incendi

eſſendo ſtati poco bè noti,nondimeno fuſſerſi con certezza

creduti naſcer da ſepolti giganti.Mà di queſto baſti.

Fà il Monte Horſe gli antichiſſimi incendii del Veſuuio furono da

º eſºiº lor ſegni, che vi rimaſero, benche non à pieno, conoſciuti

iſ" dagli antichi,io non mi diffido di poter ſimilmente da ſe

fipiano. gni de' ſuoi incendi più nuoui, dichiaratici dagli autori,

- raccoglier quelche,non sò,ſe ancor dà altri ſia ſtato oſſerua

to.Diſe Strabone, come ſi è inteſo è dietro, che Veſuuius

mons agris cintus eſt optimis, dempto vertice, qui magna ſui

parte planus, totus ſterilis eſt, adſpecfu cinereus, cauermaſque

ſicndens fſlularum plenas & lapidum colore fuliginoſo. Queſto

era il ſuo aſpetto è tempo del ſudetto autore. E forſe dia:

- , , - suº,

-
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cuna delle mentouate ſue cauerne douette intender Floro

nel cap.2o del lib.3 dicendo di Spartaco, 8 de fuggitiui

ſerui,ſuoi ſeguaci,che aſſediati nel Veſuuio da Clodio Gla

bro molti anni prima dell'età di Strabone, per fauces caui

montis vitigineis delapſi vinculis,ad imas eius deſcendere radi

ces,benche della lor" hauendo anche ragionato Plutar

co nella Vita di Craſſo, 8 Frontino nel cap.5. del lib. 1. de' Dopoi vi he,

Stratagemi militari,diſi fatta cauità non parlarono.Mà nel- ºevna feui.

l'età di Dione nella cima di queſto monte non era piano i "veruno, ſcorgendouiſi in ſua vece vna ampiſſima carità in i Anº

forma di vn Anfiteatro,fermamente nel modo, che già diſſi

della cauità del mote Gauro,& degli altri, che ſono intorno

Pozzuoli.Le ſue parole d verdi Sifilino nel 1.66.in latino ſon

queſte Olim quidem ex omniparte paritèr excelſus erat, ci tic

(àtépo della eruttione, che fù imperado Tito) ex medio eius

ignisextitit; nam ea parte tantùm exuſtus eſt : extrinſecus enim

intattus,integerq; permanet ad hºc tempora ex quofit, vt quùm

ignis externas partes non exurat,vertice qui circum ſunt,vſque

adbucveteremaltitudinem habeant;& que parsigni conſumpta

eſt,dum in ſe coit,concaua fatta ſit,ita vt totus mons,ſi licet par

ma cum magnis conferre, forma habeat Amphitheatri. A tempo fa quale est

di Procopio,cio è di Giuſtiniano il maggiore, la ſteſſa ſua, tempº diae

cauità non tanto rappreſentatai" di vn Anfiteatro ,ini.

quantovnaprofonda voragine eſſendogià ſtate conſumate "”
maggiormente, 8 cacciate fuori dalle nuoue eruttioni le ,

ſue parti interne. Di ciò così ha il ſuo latino interprete nel

lib.2. dell'Hiſtoria de'Goti. Inferiora eius denſis arboribus

opaca ſunt,ſuperiora prerupta, mirumque in modum aſpera. In

ipſo verò vertice altiſſimum eſt in medio antrum, ita vt veroſit

ſimile ad imamontis penetrare attueignem hic videre liceat, ſi finalmente

quis prolato capite introſpicere audeat.Coſi queſto autore.Tal- ºaſe diui

che non temerariamente potrò dirio,che dalle frequèti ſue"i.

eruttioni le quali dopo l'età di Procopio ſeguirono, eſſendo ,i

ſtata finalmente conſumata per molta parte quella eſterio- le.

re ſommità ſua, egli ne rimaſe, qual tuttauia ilveggiamo,

diuiſo come in due monti,non diſeguali di altezza,frà qua

livien chiuſa quella voragine in modo di vna aſſai ampia,

& profondavalle:benche da queſto vltimo incendio è ſtata

conſumata, 8 diſperſa del più meridionale, che ſouraſta al
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Re4 inegua-mare, ſi gran parte, che la ſua altezza non più agguaglia e

ºi !" quella dell'altro; ſiche veggiamo coi noſtri occhi quelche

dio. per le teſtimoniize deſudetti ſcrittorino ci era oſcuro,º in:

tédiamo che introducedo Caſsiodoro il Re Teodorico a ſcri

uere à Fauſto nell'epiſtola 5o. del lib.4 eſſer queſta vna ſin

golarproprietà delVeſuuio, ſic ſuam ſubſtantiam vbique di

ſpergere, vt non videatur damna ſentire, per la qual coſatº

ſeculis mons habetur, qui erogationibus tatis expéditur (Terti

Caſſiodoro liano nel lib. De Panit fù dello ſteſſo dire ad vn fine pio)non

ºtito Ter atteſe egli al vero,ma che in occaſione di così gran dino&

" il terrore,da lui ſteſſo nella medeſima epiſtola ingranditi, non

“º ſi aſtenne dalle viuezze, & da motti, ſecondo il ſuo coſtu

me.Eſſerſi fatte non diſsimili mutationi nel monte Etna di

Sicilia,fù notato da Strabone nel lib 6; & anche da Eliano

Ponendo for nel cap.4o del lib.8 della ſua Varia Hiſtoria; & Seneca nel

ſi" l'epiſt.79 non ricusò, ch'egli di tempo in tempo rimanga

tutto eſtinto. ſcemato.Et chi sà che il Veſuio già da ſuoi incendi pro

dottomó debba al fine dagli ſteſsi rimaner del tutto eſtinto

Qasſo Mon Nè sio ho detto, eſſer nato queſto monte dalle ſue erut

i può eſſere tioni, dee con buona ragioneriputarſi temerario il creder

ſi mio potendo eſterne pariſsimo argomento quello del Nuo

"a, uo Monte in ſimil maniera nato appreſſo Pozzuoli nell'ar

e 14. no 1538;dal quale eſempio io parimente perſuaſo, giudi

cai lo ſteſſo del monte Gauro, & di altri monti di quella

contrada:molto ancor giottandomi ciò che à dietro ſi è in

teſo,eſſerci ſtato detto da Plinio Secondo nel cap.87. & nel

cap.88. del lib.2;& da Strabone nel lib.1. de monti, 8 del

l'iſole comparſe in vari luoghi dopo altreſi fatte eruttioni

Maratiglioſa adunque,ma non già impoſsibilcoſa è, che il

Veſuuio il quale ſciolto da ogni altro monte, ſorge in riua

al mare,fuſe vſcito in remotiſsimi tempi dal ſeno dellater

ra, ſpinto da ſuoi fuochi natiiii,laonde alcuna parte del ma

re,diuenuta terra ferma: è pure quel pianiſsimo campo ac

creſciuto in vin monte ben ampio,8 alto, haueſſe perduto,ò

- di mare, o di campo la naturalezza, 8: il nome. Alle ceneri

pelle di de ſuoi fiochi, dal ſudetto Geografo diantichiſsimo tem

i" po creduti eſtinti, non ſi arriſchiò egli di attribuir molto

, i gioiatamente la molta fecondità del medeſimo monte, &

f... i. de' ſuoi vicini campi. Fortaſſe,coſi diſſe nel lib. 5.seri"
- illO
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ſuo interprete,bec etiam cauſa eſt fertilitatis locorum circum

intentium,quemadmodum Catana perbibent,partes, que cineri

lusabAEtnaoigne ſurſum egeſtis fuerunt intelte, fuiſſe vini

feraces redditas.Mà la frequenza de' ſuoi incendi, che ſeguì

dopo l'incendio del tempo di Tito, onde ſpeſſe volte furono

i vicini luoghi riconerti dalle medeſime ſue ceneri, inſegno

per ſeruirmi anche qui delle parole di Caſſiodoro nella ,

epiſtola,citata à dietro, che vomitfornax illa perpetua pumi

tas quidem, ſedfertiles arenas:le quali magna quadam celerita

tereparant, que paullò ante vaſtauerant. Siche con buona ,

conueneuolezza ancor per queſta cagione han potuto gli

antichi noſtri Criſtiani ſtimare, che per queſta ſua bocca e

la via all'Inferno ( & lo ſteſſo anche n'hauerebber penſato

quei gentili,ſe delle ſue fiamme haueſſer hauuta notitia più

certa, i quali diſſer, che la medeſima via era per l'Auer

no) poſciache iuihà il ſuo regno Lucifero, è ver dicaſi Plu

tone;il quale egualmente dagli Etnici, che da noi vien cre

duto alle mondane ricchezze ſouraſtare. Non queſto: ma Eſſendo ſtati

del tutto contrario effetto operarono i cotrarij fuochi,cioè a ºnºrario

i celeſtine campi delle abomineuoli città di Pentapoli nel-"i".

la Giudea; i quali eſſendo ſtati fertiliſſimi, diuennero del i" i fuo

tutto infecondi; ilche da Tacito nel lib. 5. delle Hiſtorie al chi celeſti,

pari,chealtroue altra marauiglia,operata da Dio è fauore »

della gente Hebrea,ſi attribuiſce, non ſenza empietà, a ca

gion naturale, 8 all'eſalatione del fetido vicino lago: con

cedendo egli intanto, che le ſudette città furono bruciate , Tacito no

da fuochi diſceſi dal cielo:quaſi che quella infecondità nonº

poſſa per queſto modo anche attribuirſi al medeſimo caſti

godiuino, eſſendo parimente quel lago ſtato effetto della

giuſta ira ſua. Etſe egli ciò negato haueſſe, come ſarebbe

poi in ſua opinione potuto eſſer vero, che quei campi fuſſe

ro ſtati in alcun tempo fecondi? Ego, diſſe, ſicut Iudaicas

quondam vrbesigne celeſti flagraſſe, ciceſſerim:ita halitu lacus

infici terram,corrumpi perfuſum ſpiritum,eòque fatus ſegetum,

di autumni putreſcere,reorſolo,caloque iuxtà graui. Gli antichi

Mà i medeſimi antichi gentili hauendo hauuta opinio- ii,i.

ne,che queſti fuochi ſotterranei conteneuano alcuna diui- li riputaron

nità,8 ch'eran ſacri, laonde chiamarono con Greca voce . ſacri i luo

Riera,che valquanto ſacra l'iſola, che nuouamente compar-"ºn
- --- -- - auan fa me

XXII, Rr 2 ue,
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ue,& bruciò nel mare Siciliano;il Greco,8 autorAnonimo

della Deſcrittione della Terra ragionando della Sicilia nel

cap.56.hebbe à dire,ſecondo l'interpretatione del Gottifre

do chein hac inſula eſt mons,qui vocatur AEtna, in quo mon

teſi qua fides,diuinitas eſt, quando quidem die, nottuque in verti

ce montis ignis eſt, vnde etiam fumus aſcendere videtur: io pen

ſo,che niente meno dopo, che furono certi, che il Veſuuio,

ºſºe are no era di diſſimil natura gli attribuirono la ſua deità;la qual

"." parmi:anzi manifeſtamente veggio, che fù quella di Gioue,

gi" º al cui nome fà già in Capua dedicato vin marmo, compo

ſto di due pezzi, 8 contiene queſte parole -

I Q V i

v E s v v I o
s A c a - i

D D

La ſua non molto gentile ſcoltura il dichiara de ſecoli ce

denti, quando le eruttioni del medeſimo monte per la loro

frequenza furono credute naſcerda perpetui fuochi, é era

delle lor ceneri manifeſto il giouamento; & la ſua maggior

parte è nel vico,dietro la publica Biblioteca Arciueſcouale:

mà la minore,che contiene ſolamente le due vitime lettere

del ſecondo verſo,8 l'vltima lettera del quarto,è nel Caſale

di Marcianeſi, in quella contrada,che ſi appella. La Croce per

diſauuenturoſo caſo aſſai anticamente l'Vna dall'altra diſu

- inita.Mà io non vorrei, che à queſta conſecratione del mon

Floro illu- te Veſuuioà Gioue ſi credeſſe che alludervolle Floro,ragio

ſtrato, nando del fuggitiuoSpartaco,mentouato né è ancor mol

to, il quale di Capua vi ſi ricouerò co' ſuoi compagni ; per

cioche di lor habbia detto, che prima velut araviris mens

Veſuuius placuit;& ſia ben noto,che alle are, alli tempi, 8 è

luoghi ſacri gli oppreſſi dall'altrui ſouerchiagranezza ſolea

no trouare ſcampo: hauendo egli per ſuo coſtume voluto

vſar quel motto & dir la lorfuga ſimile a quella, che da tal

ſorte di gente ſolea farſi alleare. Come ancor Martiale in

vn

-
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vn ſuo Epigramma nel lib.4.in cui parlando del medeſimo Mºrtale il

Veſuuio,ne ſcriſſe i ſeguenti verſi. !" -i
“pº Adac Veneris ſedes, Lacedamone gratiorilli: il fi

Hic lacus Herculeonomine clarus erat. rifiutato.
yo

non inteſe di verun tempio,nè di Venere, nè di Hercole.il

che fù creduto da ſuoi ſpoſitori, Matteo Radero, Lorenzo

Ramirez di Prado, 3 da altri,ma bencon poetici colori ſol

volle dimoſtrarla molta piaceuolezza & amenità di quella

riuiera prima che fuſſe ſeguito l'incedio di quel monte nel

tempo di Tito, in cui fà la città Herculaneo, appellata dal

nome di Hercole, della qual ragionerò di qui a poco.

XXIII. Veſeri città, é fiume. non diuerſo dal Sebeto.

fIercolaneo città, porto, é Promontorio.Taurania

città. Coſa città. Pompei città, é porto: queſto

ripieno dalle eruttioni del Veſuuio:

quella ruinata dal terremoto.

ma ſe le eruttioni di queſto monte han potuto, come ſi è resarra,

fin qui dichiarato,mutarcotanto il ſuo primo aſpetto: che , ai ,i.

altro penſar deueremo de' ſuoi vicini luoghi? A me pare: data citiaida

anzi è purtroppo certoche dalle ſue ceneri,che fecondaro- altri fiume.

no i vicini campi molte città, che vi eran d'intorno, rimaſer

deſerte,8 quali in vna tomba ſepolte. Fù vna di eſſe la città,

chiamata per nome. Veſeri, la quale, come ben oſſeruò il . -

Cluuerio, era alle ſue falde, dal lato che rimira verſo Ca- i!i"º

Apua, & vien mentouata da molti antichi; benche l'Autorini

degli Huomini Illuſtri ci rende alquanto ambigui sè ella fà to.

dittà,ò verovn fiume di tal nome.Cicerone nel lib.3. degli

Officii,8 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 Conſole Publio De

cio conſecrando ſe ſteſſo, come in ſacrificio della vittoria,

reſtò morto;non altro diſſero, che eſerciò ſeguito apud Ve

ſerim, &. ad Veſerim: hauendo ben Liuio per qualche modo

accennato,ch'ella fù città; percioche ſcriſſe, che pugnatum

ſi baud procul radicibus Veſuui montis, quà via ad eſerim

firebat. ierle qualiParole il ſudetto Cluuerio non ſol cre

de
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Non può dal deche di Veſeri,come di città habbiano inteſo gli altri due :

"i" mentouati autori (neque verò,dice egli, in fiumenaliquodter .

A "ta aliqua via duripotera) ma di più penſa che l'Autordegi
io ſia dell'i. Huomini Illuſtri ch'hò mentouato,falſamente riputòVeſe

tro più vero, ri eſſere ſtato vin fiume, di cui nè altro ſcrittore ha parlato

nè per quei luoghi da lati del Veſuuio traſcorrono altri fiu'

mi,che il Sarno,il Clanio, 8 il Sebeto. Io nondimeno, come

non veggio neceſſità veruna, che non fuſſe potuto dirſi da

Liuio,che quella via conduceua al Veſeri,fiume;del che ben

auuedutoſi lo ſteſſo Clauerio,ſoggiunſe,che caput diſputati

mis eſt,quòd hic fiuuius,preter predittos, eſt nullus : coſi parmi,

che per le narrationi de' ſudetti autori non poſsiamo rima

ner certi,ehe Veſeri fu città : è che ſi conſenta, è che ſini

ghi,efferſi del medeſimo nome appellato anche vn fiume,

Ma fà cie Mà ſia per me vero l'un detto, è l'altro; & della città circº

ta, 9 fiume, derà ſicuri il nome della gente Veſeria, che dal fiume nºn

, dipotèvenir denominata: dalla qual nacque vn Marco Weſt

dal seleto rio, in honor del quale in Capua è vn marmo appreſo i

Monaſtero de' Frati Agoſtiniani della Congregation di

Carbonara, ſcolpito delle ſeguenti parole. -

D. M. S.

M. v E s E R 1 o 3

M. F I L. P A L.

" I V C v N D I A N o

- - P RA E E FAB R v M

. A D CENSO V E LA TO

PROC. ALIM.VIAE FLAM.

iI VIR. DESIG.

SACRIA IvcvNDA

M A T E R.

Ft del fiume per qual cagione creder noi non potremo

ch'egli fà quello ſteſſo, il quale più comunemente fù chia

ſlalO,
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º ºt è - - -

ºjº" eo? & traſcorrendo dal lato del Veſuvio, doue il Autor de

- Si ragioneuolmente collocata la città di queli"

N potè dal ſudetto Ignoto autore per la lor vici-"
e iºW Silarſi nel medeſimo modo? Non diuerſamente fero,

sa, liri fù detto Minturno: il Volturno fu chiamato

re Cincome a ſuoi luoghi hè dimoſtrato; & dall'Autore »

ia dell'Hiſtoria Miſcella nel lib.5. il Frentone fù detto. Teano.

re dallone di Teano già nota città di Puglia,come dichiare

a rò doue ſarà più opportuno. -

, Miò che mi ſi conceda,ò che mi ſi nieghi,che il Veſeri, 8 HERcr i di
, i ti tra

zºSebeto fù vn fiume ſolo: per ogni maniera frà queſto fiu- A º -

- in mezzo del

, aie, il Sarno invin picciol promontorio fu Herculaneo,cit-"

vi da ciaſcun di eſſi con non molto inegual diſtanza lonta-s,”fù un

i nº di poche miglia. Di queſti fiumi,8 di queſta città parlò vn colle, che

i Siſenna appreſſo Nonio Marcello nel cap. De indiſcr.gene- ſi ſporgº

i rib. il qualnotando, chegli antichi vſarono di dire nel ge-ººº

herefeminile il latino nome fiumen. ne recò per eſempio

; queſte ſue parole ch'eran nel lib,4 delle ſue Hiſtorie..guod

gº ºpirzamtumulo in excelſo loco propter mare, paruis manibus

litº a duas fiuutas,infra Veſuuium collocatum. Nè può dubbi

tarſi , che di queſta città inteſe Siſenna, il cui ſito non ci fù

inal Ero modo deſcritto da Strabone nel lib. 5. dicendoap

preſf o il ſuo interprete, che Neapolim Herculaneum inſequi

tºrrites extremitas in mare porrigitur,e Africo mirifice per

Sirarter,vtſalutaris indesibifiat habitatio. Credeſi, ch'ella, fù

done è al preſente il Caſtello, appellato. La Torre del Greca.

ºlchebencontiene quelche n'habbiamo qui inteſo da ſu

detiatitori;& alquanto à dietro da PlinioSecondo, che ſi

minciate la collocò frà Napoli,8 Pompei, la qual città fà

ºbocca del fiume Sarno. Molti aggiigono eſſerſi in quel

tratto ritrouate varie antiche iſcrittioni, & memorie, che

ºstengono a gli Herculaneſi,ſiche il ſuo ſito è pur certo

ºlaisquantunque le eruttioni del Veſuuio hauendo con le , Doue fà vn

lºrº ceneri fatto cangiar faccia, come accennaià dietro, a "

quella intiera contrada, han celato, & il colle, 8 quel Pro- cui bebbe

ºntorio che ſi ſporgeua nel mare, additatoci da Strabo-ricetto l'ar

" A queſta ſua deſcrittione parmi, che ancor ſi concordi i º"

" diº del ſuo Porto Dionigi Halicarnaſco raccon-"
ºnel lib. 1. che Hercole, al quale attribuitaſi la ſua, i

XXIA t. “ “ - - - - -- - fon
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Et ſolea di

morarua par

te dell'arma

ta Miſenate

Plinio Ce

cilio illu.

ſtrato.

Il Cataneo

rifiutato.

fondatione (mi ſeruirò delle parole del ſuo interprete,

omnibus Italicis rebus ex animi ſententia compoſitis, quum

& naualis evercitus in columis ex Hiſpania veniſſet, deci

mas prade,fatto ſacrificio, Dijs obtulit; & ibi, vbi claſſis ipſius

ſtatiua habebat,opidulum de ſuo nomine condidit, quod nunc quo

que à Romanis incolitur,3 inter Pompeios, c Neapolim eſt ſi

tum,6 Portus omni tempore tutos habet. Et cioche ſia vero di

vna tal fondatione, riputata dal Cluuerio fauoloſa: mà gli

Herculaneſi,8 le genti del contorno, non douettero dubbi

tarne,i quali per autuentura anche dal nome del medeſimo

Heroe ſi perſuaſero,eſſerſi detto. Pietra di Hercole.quello ſco:

glio nel mare di Stabia di cui parlò Plinio Secondo nel cap.

2.del lib.32: certamente Plinio Cecilio pur di queſto Porto

ci fece auueduti nella epiſt. 16.del lib.6. nella quale mentoua

i Claſſiarij,ch'erano in Retina,luogo con picciola mutatio

ne hora detto. Reſina. dalla Torre del Greco di breuiſſimo

ſpatio lontano:raccontando, che il ſudetto Plinio Secondo

ſuo zio volle di Miſeno conduruiſi per contemplar più da

vicino il nuouo incendio del Veſuuio, non mai più veduto,

& per recar qualche ſoccorſo alle genti di quella contrada,

eſſendo egli Prefetto dell'armata Miſenate. Egrediebaturdo

mo:accipit codicillos. Retine Claſſiari imminenti periculo exter

riti (percioche eran fuggiti di Reſina al lor Prefetto in Mi

ſeno:ma il Cataneo credette quel luogo nello ſteſſo Promº

torio di Miſeno:nonauuedutoſi di quelche poi ne ſoggiun

ſe il medeſimo autore) nam villa ea ſubiacehat (al Veſuuio)

nec vlla,niſinauibus, fuga.Vt ſetāto diſcrimine eriperet,orabät.

Non vertitille conſilium, ſed quod ſtudioſo animo inchoauerat,

obit maximo. Deduxit quadriremes.aſcendit ipſe, no Retina mo

dè,ſed multis (erat enim frequens amanitas ore) laturus auxi

lium Et ſoggiunge,ch'egli finalmente peruenuto à mezzo il

golfo,8 che no potédo auuicinarſi a dirittura al monte per

la tempeſta de ſaſſi, che sbalzati in alto dall'empito dell'e-

ruttione, gli pioteuano addoſſo,commandò al nocchiero,

che il conduceſſe à Pomponiano il quale in quel punto Sta

bijs erat,diremptusſinu medio;nam ſenſim circumatiis,curuatiſ

que littoribus mare infunditur.Fù adunque Herculaneo ſopra

vn colle, che formauavn Promontorio in mare, ſiche chiu

deua vn ben capace porto, douehebbe ricetto l'armata di

- - Hercole,
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i "NºS- r, in di ſolea parte di quella

di NS più nuouamente dimorar ſolea parte di quella s .

º ºiNº-iche eſſendo pur vero, io non poſſo non mara- Siche e ma'

". " N che Hannibale dopo la vittoria ottenuta de Ro-"

- ºW Snne, hauendo cercato di hauer alcun porto di ".
Sampania, è ſingolarmente il porto di Napoli,ai

"o di Herculaneo, doue forſe non hauerebbe hauuto tenero.

per la tenuità di quella città, a penar molto, non haueſſe , . . .

volto il penſiero. Per agrum Campanum, diſſe Liuio nel lib. liuiº nºta

23 di lui ragionando,che di Puglia qui ſi conduſſe,mare In- “

ferum petitsoppugnaturus Neapolim, vt vrbem maritimam ha

beret.Et di nuouo pur di lui ſcriſſe, che dal territorio di No

la ad mare proximè Neapolim deſcendit,cupidus maritimi opidi

potiundi,quò curſus nauibus tutus ex Africa eſſet. Ilche fù ri

petito da Silio nel lib. 12. che vi aggiunſe, non hauerne egli

thauuta vaghezza per altra cagione.

5» Prima inſtaurantem ſenſit certamina mitis

»» Parthenope, non diues opum,non ſpreta vigoris,

2- Sed portus tra rere ducem, ſecura volentem

2- AEquora, que peteretveniens Carthagine puppis - -

&et il medeſimo Liuio non tacque nel lib. 24 che quel Capi- Et che la

tanocercò anche di ottener il Porto di Cuma, 8 quello di":
Pezzuolieggeri nel reſto queſta citta Herculaneoappella-".88 q d pp sa creduta »

tae-da Ouidio nellib.15 delle Trasformationi. Herculea ma ºſer. Ino.

tearmamente per la neceſſità del verſo; onde deſcriuendo il li,

Niaggio di Enea in Italia,di lui coſi diſſe.

92 Inde legit Capreas, Promontoriumque Minerua,

23 Et Surrentinos generoſo palmite colles,

92 Ferculeamque vrbem, Stabiaſque,cº in otia natam

-- Parthenopen-

Della qual neceſſità non auuedutoſi Franceſco Giureto,& Franceſco

aſſai meno,che Ouidio ragionaua delle città del noſtro ma- Giureto ri:

re diſſe nelle Note ſopra l'epiſt.19. del lib.7 di Simmaco, fiutatº ,

ch'egli ne'recati verſi per città Herculea inteſe Tibure,hoggi

27uoli.città mediterranea; percioche quella già fà dedica

ta ad Hercole: cotanto l'ambitione di eſſere autori di nuo

ne poſitioni, congiunta ad vna frequente conſuetudine di

ſeruirſi di congetture, può, & ſuole bene ſpeſſo rendere in

conſiderati anche gl'ingegni più ſauij,8 più eruditi, Mà ſe

Suitiaram9 la noſtra Deſcrittione .

A XIII. Sſ Fin
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Nº TAV Fù da Giulio Ceſare Capaccio nel cap.1o del lib.2 della

i.º lii vi Hiſtoria Napoletana mentouato vn luogo che nel lato dei

ſuuro nel Veſuuio verſo il fiume Sarno, detto volgarmente. Ciuita il

luogo oggi qual nome accoppiato con le ruine degli antichi edificiº

detto, ciui quali iui ſimilmente vederſi egli afferma, ne dimoſtra ſen

".i" za alcun fallo,eſſeruiſtata alcuna antica città, di nomehº

io ºag- ignoto,la qual ragioneuolmente ricuſa (quelche altri voi.

giore. uano) che fu Stabia. Mà io nò poſſo acconſentirgli, ch'el

la fil Taurania, città numerata da Plinio Secondo nel cap.5.

Il Capac- del lib 3.frà le eſtinte nella noſtra Campania; s'egli non ne

i"i" reca altro maggior argomento delle parole del citato ai

i tore,le quali ſono queſte. In Campano agro Stabia opidum

fuere. Intercidit ibi & Taurania.Sunt & morientes Caſilini re

liquie. Percioche Plinio nulla più cogiunſe il ſito di Taura

nia c5 quello di Stabia, di quelche ſi faceſſe del ſito di Caſi

lino,il qual da Stabia è di molte miglia lotano:hauédo egli

ſol voluto notare la loro comune ſciagura. Io più toſto col

Et forſe fà locherei Taurania nel tratto di Nola, è in altro ſito ancor

vna delle più vicino a Sanniti,da quali,8 la medeſima Nola, come

città de Si- dichiarerò quì alluogo ſuo, & più largamente nel quarto

nati inº" Diſcorſo, fu poſſeduta; & altre picciole città della Campº

i" nia,ſecondo che affermano alcuni appreſſo Strabone, che ri:

ierſa a ferirò poi, furono edificate. Potrebbe crederſi, che de' ſuoi

Tauraſio Tauranini inteſe Liuio nel lib.4o.in quelle parole. Agerpº

ºg'Hirpi- blicus Populi Romani erat in Samnitibus, qui Tauraninorum
a se fuerat. quaſiche cofi poſſa crederſi di Taurania, come º

leggeſi di Nola, che egualmente al Sannio, 8 alla Cam

pania fu attribuita. Mà il Cluuerio nel cap.8.del lib. 4 del

Il Cluueri l'Italia ragioneuolmente legge appreſſo Liuio. Tauraſinori,
tillerio - - - - - - - Tr... - - . . . 'LI: --- .- i laen

i" che furono i cittadini di Tauraſio, città negl'Hirpini, ben

altro che io poi non poſſo acconſentirgli, che nel cap.11. del lib.

rifiutato. 1.nieghi,che fù giamaiin Italia alcuna città, appellata Tau

rania;laondenon uorrebbe, che appreſſo Stefano Bizantio

ſi leggeſſe, come in latino ſuonano le ſue parole. Tauraniº

opidum Italia gentilitium.Tauraninus,vt Placentinus, o Tau

ranianus: mà,Tauraſia.uſcitagli di méte la noſtra Taurania,

da PlinioSecondo pur mentouata:ſe forſe di una città, coii

anticamente eſtinta, egli non diceſſe, ilche dir non potreb

be,non hauerdouuto Stefano ragiºnare. Reſteràsa"
l

-
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º ilſito di queſta città con maggior diſgratia della ſua prima

º ruina perpetuamente del tutto celato,

iº , Mà pur quel nome di ciuita. a qual altra delle noſtre cit- Nel ſudettº

i tà per qualche non inueriſimil congettura applicar noi po-º 'č".

i neino lo penſo che iui fu quella di cui parlo Floro nel cap."
2o, del lib-3, citato altre volte à dietro,doue ragiona di Spar- . Tora ,

e taco,& di coloro, che l'hauean ſeguito; i quali vſciti dalle , è ver, Cora.

i anguſtie del monte Veſuuio, eritu in vno nihil tale opinantis

i ducis ſubito impetu eaſtra rapuere; indealia caſtra:deinceps Tho

i ram,totamque peruagantur Campaniam. Iui adunque,s'io non

º erro,fù la città chiamata.Tora: la qual più emendatamente

i Helia Vineto nelle Note alle recate parole di Floro crede,

i come ſi ha in alcun libro ſcritto a penna, douerſi appellar.

a Chora:ò più toſto. Cora; di cui ſi perſuaſe, eſſerſi parlato dà

i Strabone, 8 da altri Greci autori, che ſcriſſero il ſuo nome

º ſenza aſpiratione;& hauer ſimilmente parlato de' ſuoi Co

rani Plinio Secondo,Solino, Propertio, & Silio; & di Cora , -

ſuo fondatore hauer anche Virgilio ragionato. Mà ſe la cit- I Vinetº
i tº Thora,òver Cora di Floro fu in Campania, certamente, rifiutato,

a non fù quella,di cui parlarono gli autori citati dal Vineto,

i lº gual fu città del Latio, è pure de Volſci, ilche è troppo La qual più- Pºi manifeſto,che mi ſia biſogno quì a diſteſo dimoſtrarlo."l

Accettandonondimeno la lettione da lui recata per la qua- mente fa

ſe mi foſtrada a credere,che Floro ſcriſſe.Coſam.& non già detta cosa

Cº-ram nè Thoram:ſtimo che queſta città fu quella,deſcritta

ci dai noſtro Velleio nel tratto appunto intorno il Veſuuio,

no-n lontana da Herculaneo,& da Pompei, in quelle parole -

e 1 lib in cui racconta che Minatio Magio,ſuo atalione " iº
º - - - - - - - - r, tratto con ,.

ºs Dei Magi,Campanorum principisceleberrimi, e fideliſ-vi,

ſmiviri, tantam bello Italico Romanis fidem preſtitit, vt cum emendato .

º i legione, quamipſe in Hirpinis conſcripſerat, Herculaneum ſi

sºlcam T.Didio caperet, Pompeios cum L. Sulla oppugnaret: Forſe diſiºſannue occuparet. Et ſe mi ſia permeſſo dirò che i ſuoi " d"

i fºndatori furono quelli Etruſcii quali, come afferma Stra- ",

ºne al lib. 5; ottennero le medeſime città, Herculaneo, & di coſa ne .

a ſi s mpei:& che à ſomiglianza della città nell'Etruria appel- la Etruria,

ds S boſa collocata in vn ſito del tutto ſimile al ſuo, col me

SSS monome,la chiamarono Poſt Populonium (ſono parole

Sì a interprete dello ſteſſo Geografo nel libro citato) Coſe

XXIII. - Sſ 2 vrbs
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º

l

º

vrbs eſt ( & in queſto modo, 8 anche Coſſa, é Coſa leggefi

quella città variamente detta) paullàm ſupra mare ſita in ſu.

blimi colle,qui inſinu iacet.Infra vrlem Herculis portus eſt, 6

proximè laeus marinus, & ad promontorium, quodſinui immi

net, ſpecula ad captandos thynnos comparata. Nondimeno de

fondatori della noſtra Coſa ciò che ſia vero,hò anche gran

ſoſpetto, che non tutte le volte habbian gli antichi ſcrittori

parlato di quella di Etruria, come fin hora è ſtato creduto

da ogni altro,i quali à queſta,che a Velleio non può negar

ſi,non hauean ancor poſto mente in modo veruno.

POMPEI, Seguendo il ſudetto Geografo a ragionar dopò Hercu.

ºttº º laneo delrimanéte lido di Campania,hà quelte parole. Hoc,

ſiliei 6 quod proximè ſequitura Sarno amne alluitur Pompeioste

ta, inuerunt olim Oſci,deinde Etruſci, ac Pelaſgi poſt hos Samnite,

Sarno, qui ci ipſi inde ſunt expulſi (da Romani) Eſt autem hoccom

mune nauale Nole,Nuceria, 3 Acerrarum : Sarno amme merces

ſimul excipiente,atque emittéte. Super ha cloca ſitus eſt Veſumius

mons. Fù adunque Pompei città alle falde del monte Ve

ſuuio, nella bocca del fiume Sarno, doue era il mercato, è

ver la dogana di tutte le facende mercantili, coſi terreſtri,

o come di oltramare,ad vſo di Nola,di Nocera, 8 di Acerra:

non altrimente, che nella città di Volturno alla bocca del

fiume dello ſteſſo nome, 8 di là in Caſilino,fà la doganaad

vſo de Capuani;& in Minturno alla bocca del Liri fùl'altra

ad vſo delle città di quel contorno. Per città marittima ella

ne fù anche altra volta deſcritta dal medeſimo autore nel

Hebbe vni.» fine del ſudettolibro,dicédo,che da Marcina, città nel ſeno

. famoſo por- Peſtano(hoggi è chiamato. Il golfo di Salerno) per Nucerian

fºe Pompeios vſque iſthmus eſt non longior CXXſtadiis.Et lo ſteſº

ſo ſito ancora nè affermò Plinio Secondo nel reſto della ſua

deſcrittione del medeſimo noſtro lido. Littore autè hoc Nea

- polis, Herculaneum, Pompei, haudproculſpettante monte Ve

Strabone e, ſuuio, alluente verò Sarno amne. Dalli quali non fù diuerſo

", º Pomponio Mela nel cap.2 del lib.2 benche con oppoſto orº

ie "dine& hauendo ſcambiati l'wn nell'altro i nomi di Hercº

,i loro & laneo,& di Pompei,coſi deſcriſſe i medeſimi luoghi di que

Liuio con ſta riuiera.Surrentum, Herculaneum, Veſuui montis aſpectus,

ºrdi Pompeii, Neapolis Floro ſimilmente nel cap.16. del lib.1., il

qual concorde a ſudetti ſcrittori, non può hauerci ingan:

nato

–
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s nati, ſe nel reſto da ogni altro diſcorde collocò ancor Ca

pua appreſſo il mare, numerò Pompei con l'altre città ma

rittime di queſta noſtra Campania, le cui parole ſon que

ſte. Vrbes ad mare, Formi e (altrouehò dichiarata la cagio

ne per la qual egli à noi attribuì Formia,ch'hora diceſi Mo

la)Cune,Puteoli, Neapolis, Herculaneum, Pompei, 3 ipſa ca

put vrbium Capua.Et per fine Liuio hauendo nel lib.9. fatta

mentione del ſuo porto, dee crederſi, che nella guiſa degli

º altri n'habbia ragionato.Per idem tempus,diſſe,3 claſſis Ro

mana à P.Cornelio, quem Senatus maritime ore prefecerat, in

Campaniam aſta,cum appulſa Pompeios eſſet, ſoci indenauales

º addepopulandum agrum Nucerinum profetti Talche del ma- º º º

ma volta dal Peutingero,ſuol dimoſtrarſi dal ſuo nome, no

cuni fà de

ſcritta fra

terra,

ittimo ſito di queſta città poſſiamo eſſer ben ſicuri. Mà il

Cluuerio preſtando fede all'Itinerario che diuolgato la pri

viacconſente, ſiche fù di parere, ch'ella debba crederſi nel

luogo in cui tuttauia appreſſo il fiume Sarno:mà per lo ſpa

tio di due picciole miglia lontano dal mare, è il Caſtello,

daltragetto già delle barche,ò vero ſcafe,appellato Scafato.

Nè io prendo a contradirgli:poſciache,8: Volturno,8 Min

i turno, città ſimilmente deſcritteci dagli antichi à lato al

mare, non furono propriamente nel ſuo lido, ma alquanto

fraterra. Ma Seneca nel cap 1, del lib.6 delle Queſtioni Na- Percioche il

ºrali, ragionando del terremoto, dal quale nell'anno del ſº iº,

9ºnſolato di Regolo,s di Virginio, il qual fu l'anno 65 di "ſi
Sito rimaſe quella città ruinata, ci" quei luoghi fi, di gue,

nel ſeguente modo. Pompeios celebrem Campania vrbem, in mare.

fºm ab altera parte Surrentinum,Stabianumquelittus; abal

º Herculanenſe conueniunt, mareque ex aperto conduttum

" digitdeſiſe terremotºvexatisquacumque adia- Seneca, Pli

ºregionibus, audiuimus. Et di più ſe oſſeruar vorremo mio Cecil.

ºche ci fù detto da Plinio Cecilio nelle parole, recate non & Strabo

º ancor molto,che quiui ſenſim circumattis, curuatiſquelitto- ne riſcº

ºmare infunditur;& ancora quelche dell'iſtmo da Pom- º

3 º Marcina ne diſſe Strabone, forſe, nè potriamo racco- Eſſendo fe:

gliere,che quella città alprincipio non fù nell'aperto mare, º "Pº
nè m - - Aſì dalle fre

º men del tutto lontana dal ſuo lido; ma che fù ſopravn quenti e rut

i" olfo, è vercanale,nel quale il fiume Sarno finiuail,

ººrſo: che finalmente dalle ſpeſſe eruttioni del vicino aetto mente.

XXIII. Veſuuio - -
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perido Tito,

It! erario Veſuuio eſſendo ſtato ripieno, ella nell'età dell'Autore del

del Peutin ſudetto Itinerario rimaſe lontana dal mare. Di ciò mi por

" ge non leggiero inditio quel medeſimo tratto, ch'è frà Sca

fato,& il ſuo vicino lido,il quale è vna infecòda palude,do

ue leggiermente cauandoſi,ſi ſcuoprono arſe pomici,3 ſor

gono acque ſalſe. Per dimoſtrar, che queſto creder mio, an

corperaltro non ſia ſcontieneuolmente lontano da quelche

può parer vero, io non mi auualerò, nè dell'eſempio del

monte Circeo,il quale eſſendo ſtato iſola, ſe non preſe in

ganno Varrone appreſſo Seruio ſopra illib.3 dell'Eneide di

Virgilio,fu ricongiunto al ſuo continente,diſſeccate per hi:

mana induſtria le paludi, che vi eran framezzo : nè men di

quella riputata gran maraniglia da Caſſiodoro nella epi

, 5o del lib-4.citata altra volta, per le ceneri pur del Veſuuio

ſubitò vſque adarborum cacumina dorſa intumuiſſe camporum!

Ilcte è ben ma ben ſeruirommi dell'eſempio del lago Lucrino, ripieno

certo per ai da quella teſa eruttione, onde nacque il monte Nuono, è

ºr ſºli dietro più volte mentouato; & di più mi auualerò di quel

l'altro, che per le eruttioni pur del Veſuuio nulla al preſente

più ſi vegga, né del Promontorio, nè del porto di Hercula

neo.Mà per qual modo parer potrà improbabile queſto cre

der mio, ſe tutto ciò fu eſpreſſamente affermato da Statio

nel Car.4 del lib.4 delle Selue, appito parlando egli del Ve

ſuuiano incendio che ſeguì è tempo di Tito,in queſti verſi?

» Mirafides! Credetne virum ventura propago,

, , Càm ſegetes iteràmicùm iam hºc deſerta virebunt,

, Infra vrbes populoſ pue premi º proauitaque toto

, Rura abiſſe mari 4 – ' :

Elia friter Coſi adunque, a parer mio,Pompei città maritima, diuenne

ra rimaſe medicerranea,dopo che dalle erattioni del Veſuuio fù ripie

no quel picciol golfo,ò ſeno, ehe formaua il ſuo porto ha

uendoſi intanto il fiume Sarno conſeruata aperta Pvſcita

Fà Pompei col corſo delle ſue acque al fuggito mare.

ruinata dal Mà ſe noi alquanto più ſottilmente gl'infortuni conſide

ºrrº 'rando di quella città, primieramente ruinata dal terremo

""to deſcrittoci da Seneca, vorremo anche alquanto più pro
jeguito in priamente ragionarne,ella in quelli anni,anzi ſotterranea ,

cendio dei che mediterranea diuenne, eſſendo ſtata ancor prima, che

º" dalle Veſuuiane ceneri,ſepolta dalle ſue ſteſſe ruine. Pompe
- gos
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os celebrem Campanie vrbem,diſſe Seneca,deſe diſſe terramotu

audiuimus Nonis Februariifuit motus hic Regulo, 3 Virginio

Conſulibus:cioè nell'anno 65.di Criſto; & l'incendio di quel

monteauuenne, come afferma Plinio Cecilio nell'epiſt. 16.

del lib.6.Nono Kal, Septembris, hora dieifere ſeptima: impe

rando Tito,nel ſuo primo,òver nel terzo anno,come varia

mente fu notato da Euſebio Ceſarienſe, 8 da Giorgio Ce

dreno nelle loro Croniche, che viene nell'anno ſimilmente

di Criſto 8°,ò ver82.Scriſſe Dione nel lib,66.& par che né

diuerſamente ſentì Tertulliano nel cap. 2, del libro intitola

to De Pallio; & nel cap.4o.dell'Apologetico, i quali viſſero

invna ſteſſa età, che il cenere di quella eruttione Hercula

neum,6 Pompeios, (ſon parole di Sifilino, compendiatore di

Dione,coſi reſe latine) huius populo ſedente in Theatro, peni- .., .
tus obruit. Al quale io non mi aſſicuro di douere preſtar fe-i tra t:

depercioche non parmi, che nellor Teatro ſeder poteſſero",
9tioſamente i Pompeiani a loro ſpettacoli & nò auueder- popolo nei

ſi del vicino incendio, il quale, ſecondo afferma il ſudetto Teatro.

Plinio, fù dal ſuo zio fin da Miſeno ſpeditamente veduto. -.

Màalci potrà credere,che no le ceneri,mà è il terremoto, ilP" 8:

qualprecedette l'incendio, ruinò quella città, è il ſuo Tea- "i

tro. Preceſſerat,diſſe il medeſimo autore nell'epiſt.2o pur del º

lib.6 permultos dies tremor terre minus formidoloſus,qui Cam

i pania non ſolam caſtella, verùm etiam opida vexare ſolitus;ò ve

tº quell'altro maggior terremoto, il quale illa notte (che º

ſeguìal primo giorno dell'apparſo incendio) ita inualuit,vt

ºonmoueriomnia ſedeuerti crederentur. De primi leggieri

terremoti appar ciò per ſe ſteſſo, 8 per lo ſilentio degli au

tori aſſai improbabile:dell'vltimo, che fù il maggiore, cre

ºttimolto menconuieneſe inſieme non ſi creda, che nella

idettalagrimeuoliſſima notte coſi intempeſtiuamente, 8.

contanta franchezza attendeua quel popolo a ſuoi piaceri. . .

Stimerò più torto, che i Pompeiani ſedeuan nel lor Teatro º in quel

tºltempo del terremoto deſcrittoci da Seneca, nel quale , "º

ºtto che ruinò la lor città intiera;dal qual anno è quello

ºl'incendio del Veſuuio non eſſendo ſcorſi più che anni

º non poſſo perſuadermi, che da quei pochi cittadini i

ºli forſe vi ſi eran ſaluati, fuſſe douuto attenderſi à riſto

ºiilor Ieatro,opera di più felici tempi anzi che à rifar
XXIII, - ui

º

- - - - - -
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º

- ui le loro proprie habitationi.Mà il nuouo caſo delle centº
ſº º ridique mi le quali più profond la città
mio ſtato con q onte, le quali piu profondamente quella

fuſo con º ſepellirono, celò inſieme quel ſuo primo infortunio egual

quello di méte à Dione,che à Tertulliano;i quali ſi perſuaſero,chyna

lº egual ſorte eſtinſe Herculaneo,& Pompei, città già credute

"gi, nò hauer hauuti diuerſi natali. Hoc loco(diſſe Martiano Ci

,, , pella nel cap.15.dellib.6. Denuptijs Philologia)poſſem etivº

cose. biiipercurrere côditores.Ab Hercule Herculaneſi ad radice Ve.

ſuni, a quo haud procul, Pompeios,(Solino gli attribuiſce ſº

Pompei, 8: all'incontro Dionigi Halicarnaſeo ſol Herci:

laneo) cum boum pompam duceret Iberorum. Et benchedi

queſta lor fondatione io nulla affermi, non può nel reſtolor

negarſi vna origine aſſai alta ; poſciache furono habitatº

, dagli Oſci,il che fù raccontato da Strabone;iqualiinremº

º"tiſſimi tempi la Campania dominarono. Che nonſi

ſi " poi ſtate riſtorate à pieno per molti anni, onde Antoniº

- nel ſuo Itinerario, come notai è dietro, non oltre Napolidº

ſcriſse la via, che à lato al mare cominciar diſse da ſtrº

cina, parmi di apprenderlo anche da Tertulliano, 8 dipº

da Caſſiodoro,il quale ragionando nell'epiſtola citataº

volte di douerſi riſtorari danni,che ne ſuoitempi recòliº

cendio del Veſuuio ne vicini campi,métouò ſol quelli di

furon patiti da Napoletani, & da Nolani:mà le parole di

Tertulliano nel fine del libro della Penitenza, tacitamentº

Tertulliano egli intendendo de fuochi del medeſimo monte, ſonº

illuſtrato ſte, 2uid illum theſaurumignis eterni eſtimamus, cum finº

- riola quedam eius tales fiammarum itius ſuſcitent, vtproºiº

vrbes autiam nulla extent (Herculaneo, Pompei,Coſa Veº

ri,& alcune altre men famoſe) aut idem ſibi (Napoli, 8 Nº

da 8 ancor le più lontane) dedie ſperent. dalla qual calº

Eſendo il

tà fin al preſente ſono ſtate per così lunghi ſecoli, 8 ſariº

no,la Dio mercè,libere tuttauia. Diſſiliumt, ſoggiunſe ſºlº

biſſimi montesignis intrinſecis fa tu quod nobis iudicii pº

petuitatem probat, cum diſiliant, cum deuorentur, nun ſuº

tamen finiuntur. Coſi quel Criſtiano ſcrittore per muouetº

i". non douea mancar giamai il monte Veſuuio, il qualnudi

io lui, ua perpetui fuochi, 8 era vna fumarola, è ver caminº

do! degl'Infernali,ma forſe, vi rimarrà ſempre ciò che vilaº

le ſue ſteſſe eruttioni. - - - IXIV

à terrore del diuino eterno caſtigo i ſcelerati, augurò,ciº |
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a XXIV. Sarno fiume: detto anche Draco Nocera

i tittà. Sarraſti popoli. Stabia città. Vico, già borgo, º

is boggi città. Sorrento città nel Promontorio

i di Minerua - -

". - - - - - e i “ .. - , a

Etio già hauereisbrigata la deſcrittione della intiera. Il fiume e

parte littorale della noſtra Campania, ſe attenderne voleſſiº trºi il confine, attribuitole da quel lato verſo Oriente da To-". aCa'Orgn

º lomeo,eſſendo peruenuto alla bocca del fiume Sarno oltre i:
èº la quale egli collocò i Picentini. Mà nel principio di queſto campania,

º Diſcorſo fu dà me reſo conto del ſuo dire,il quale in latino

º è il ſeguente Campanorumſimiliteriuxta Tyrrhenum pelagus,

º Liris fiuminis oſtia,Soeſa (dee leggerſi. Sinueſſa.) Volturnum,

sº Cune. Liternum Miſenum, Puteoli, Neapolis. Picentinorum ſimi

iº literiuxta Tyrrhenum pelagus, Sarnifiuminis oſtium, Surren- ,

º um, Minerue Promontorium, Salernum. Lucanorumſimiliter ..

º irta Tyrrhenumpelagus,Silaris fiuminis oſtium &c. Scorgeſi -

i digni che quei Geografo conoſcendo nelle bocche dei "la miaſſai conteneuolmente terminarſi le regioni,volleyſarlº" rato

iº ſteſſo modo nel deſcrivere la Campania la qual oltre il Sar

i nº di picciol tratto al vicino lato del ſeguente Promontºr

rione più in là perueniga. Adunque no ci impedirà quellº

a fiume, il quale ſpeſſe volte impedì il cammino di eſerciti. La qual pari

intieri, il paſſar alquanto più inniziancorcò la ſcorta degli igie

autori,ch'hò addotti nel ragionamétò del medeſimo Orie tv più oltre,

il talconfine Benci inuitaà far breue dimora non già appreſº

ſo le ſue acque in altri tempipiaceuoli,S grati laºndº Stº

tiohebbe àlodar i ſuoi oti nel Carme del librº delle S

ne con quel verſo..., e il oi : - -

» Net Pompeiani placeant magisotia Sarili. - ci o

hora poco frequentate mà à trattenere nel ſuo nome che e..o a

eſſerdiſceſo da quello del monte già appellato, Saro ondº!ºi":

egli naſce parmi di non douero negare a Vibio sequeſtro il si,

quale par che l'aecennò in queſte parole Sarnus Nucerie (è pure noi gre

Nocera dall'altro ſuo lato) ex Saro monte oriens per Campº, ſe da sarra

amdecurrens, eſſendo poi dal nome di eſſo inneſtati de"

ominati i Sarraſti, habitatori della vicina contrada, comè“
- : Tt erma
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afferma Seruio, che ſi recherà alquanto appreſſo il qualfi

feriſce ancora l'opinione di Conone antico hiſtorico, che,

diſſe,hauer quella gente ſe ſteſſa, 8 il noſtro fiume dal nome

di vn fiume della lor patria, appellato a queſto modo;delche

io non prendo cura; percioche queſto ſarebbe di coſa del

tutto ambigua inutil contraſto.

Per errorfù. Non così farò della cenſura del Cluuerio, il quale è giu.

ºº ſta ragione hauendo ripreſo Paolo Oroſio, che nel cap. 15.

":2 del lib4 della ſua hiſtoria haueſſe confuſo il medeſimo nº.

ſenza ger, ſtro Sarno con l'Arno dell'Etruria, 8 credendo poter anche

leggeſi detto, giuſtamente negar quelche ſi legge appreſſo Procopio nel

Draco, i vltimo libro dell'Hiſtoria de' Goti,che il fiume,il qualtra

ſcorre non lontano di Nocera (già da Vibio habbiamo in

teſo, che queſto è il Sarno:ilche è vero:) chiamauaſi. Atisan,

Il Cluueri Draco attribuiſce ciò ad errore, &à sbaglio de ſuoi copiſti

i" Ma queſta ſarebbe ſtata ſimil dapocaggine a quell'altra on

pipio de anch'egli imputò pura'copiſti, chiameſer mutato ap
difeſo, preſso Plinio Secondo nel cap.15 del lib.35 il nome di Pu

e teolano in Campano, i quali nomi frà loro non han veruna,

, ſomiglianza;fiche io temo, che noi alle volte altrettanto fa

cilmente crediamo,eſſere ſtata di altri quella negligenza,

ch'è pur noſtra; quanto difficilmente può crederſi, che ſia.

no ſtati preſi coſi ſtrani ſcambi. Liberi adunque la fede de

traſcrittori di Procopio, 8 la ſua inſieme,da ogni ſoſpettº

- di falſo il nome di Draconcello; & variamente di Dracontini

Il iſº & di Draconteo,col quale già ſon molti ſecoli leggeſi appel:

º" , lato quel fiume in molte antiche ſcritture dell'Archiuio del
contio. Monaſtero Cauenſe, & nella Bolla di Riſo, Veſcouo della

città di Sarno, fattagli dal Salernitano Arciueſcouo Alfanº

nell'anno 1o66; il qual nome dee riporſi nel Capitolare di

Sicardo Principe di Beneuento,da me dato alle itampend

Capitolare lib.1 dell'Hiſtoria de'Principi Longobardi,ilche iuinonla

iº": ſciai di aunertire i poſciache vi ſi leggono queſte corrotti
si parole. Defiuuio diu concello. douendo riconciarſi in queſtº

altre. Defluuio Draconcello:& quella ſcrittura appartiene al

l'anno di Criſto 836.ſiche è molto ben vero, che il Sarnofi

detto. Draco, onde douettero poi formarſi gli altri ſudetti

ſuoi nomi. Benche io crederei, che al tempo di Procopio

appellataſi al modo Greco,egualméte. Draco &º"
- - - G11cm
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ºi

eſsédo anche ſtato detto co l'wno, & có l'altro di queſti due

vocaboli,come ci vn ſolo,vn medeſimo huomo,come accor

taméte oſſeruò Antonio Caracciolo nella Sett.7.del cap.2o. Antonio

de' Sacri Monumenti di Napoli; ilche parmiauuenuto, per-i"

cioche il nome Draco è di quelli che ne caſi obliqui creſco-º

no divna ſillaba,la6de ſogliono vſarſi nel retto nell'wn mo

do,& nell'altro,delche hò ragionato nelle emendationi del

la Cronica di Falcone, d ver di Falco Beneuentano. Etdi

queſto baſti.

Appreſſo alla bocca del Sarno deſcriſſe Plinio Secondo a NocFRA,

canto al mare il campo Nocerino,ciò è il territorio diNo-"
cera la qual città come egli parimente afferma,era fra terra",ſi

per lo ſpatio di noue miglia. Le ſue parole nel cap.5, del lib. coi ſuo terri

3 ſon queſte. Herculaneum, Pompeij, baud procul ſpettante Ve- torio al ma

ſuuio monte,alluente verò Sarno amme, ager Nucerinus,º no-º

nem millia paſſuum à mari ipſa Nuceria; Surrentum cum Pro

montorio Minerua. Nè in altra guiſa dee intenderſi hauer

parlato Polibio,il quale nel lib.3-ſimilmente collocò i Nu

cerini in quell'ultimo angolo della noſtra Campania litto
rale, cosìi appreſſo il ſuo interprete.Orammaritimam

Sinueſſani,Cumani,Puteolani colºni item Neºpolitani aderire e su come

mum gens Nucerina Et ſe debbiamo eſſer ſicuri per lateſti-"
monianza di queſti autori, che Nocera appartenne alla Ca-sannio, pro

pania;ne ſaremo ancor certi per quella di Strabone il quale priamente

la mentouò in compagnia dell'altre ſue città; & di più non appºi

ce ne laſcerà dubbitare Cicerone, mentre ragionando nella

Orat. 2. contro Rullo di vn paragone delle città, ch'era

no intorno Roma con quelle di queſta regione, ripoſe frà le

noſtre nell'ultimo luogo Nocera, alludendo al ſuo già de

ſcritto ſito. Ma Liuioparue, hauerla collocata nel Sannio

in quelle parole del lib.9.Conſules partiti prouincias, Etruria

Pecio, Samnium Fabio,euenit. Is profeitus ad Nuceriam Alpha

aernam(fù queſta la noſtra Nocera così per ignota cagione

ºcognominata a differenza di vna altra Nocera,detta Camel

aria nell'Vmbria) iam thm pacem petentes, quòdvtiea, un i gui ſe i

daretur,noluſſent, aſpernatus, oppugnando ſubegit. Siche ſarà ambigua

rza, che s'intenda di hauer parlato nelmodo, nel quale mente illu

anche a Sanniti fù da alcuni attribuita Nola, città ſenza º ſtrato.

Aubbio veruno della Campania delche tratterò poi, è vero,

XXIV. Tt 2 che

iuio in 2 -
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che quel Conſole paſsò in Nocera cotro de' Sanniti, percio'

che i ſuoi cittadini quaſi otto anni prima, come noto Dio

doro Siciliano nel lib. 19, con eſſi eranſi collegati. Nuteriº

incola (coſi ha il ſuo interprete) que Alphaterna vocatur, i

dućti à quibuſdam,amisitic Romanorum renunciarunt, c cun

Samnitibus ſocietatem fecerunt :

Fà Nocera e Coſi adunque il territorio diNocera , 8 nel tempo di Po

ſºdata da libio, & in quello di Plinio Secondo, frà quali ſcorſero in

i"i torno a 2 o anni,eſſendo peruenuto fin al mare, può giudi

i", “carſi,che la ſteſſa città ligamente riténe il grado di eſſerlº

ir metropo maggiore delle altre della ſua contrada già cocedutole da

ti, Sarraſti,ch'hò mentouatià dietro,ſuoi fondatori. Di queſti

popoli,8 di queſta ſua fondatione ſcride Seruio ſopra quel

Io hemiſtichio di Virgilio nel librº dell'Eneide Sarraiespo.

pulos. nel ſeguente modo. Populi Campania ſunts à Sarno

fiuuio.Conon in eo libro, quem de Italia ſeripſit, quoſdam Pelaſ,

gos, alioſgue ea Peloponneſo connemas ad eum locum Italia ve

miſſè dicit,cui nullum antea nomen fuerat,o fiumini,quem acco

luerunt,Sarno nomen impoſuiſſe,ex appellatione patri fiumini,

e ſe Sarraſtes appellaſſè. Hi interi multa opida Nuceriam con

diderunt.Nd delle altre città ini da quella gente fondate ha

s uendoSeruio mentoriata più che Nocera ſola,parmi di dor

. . nerne raccogliere, ch'ella fila loro metropoli; delche ancor

- -- mi aſſicura quel dire di Polibio, che ſi è già riferito, dal qua

... ... le fà vſato il nome di.gète Nocerina(nel Greco è.adr Nevutº

" tirº israe) accoppiando con l'un nome ſpeciale l'altro più

ster, si comune, perdinotarqueſta ſua maggioranza ſopra il reſto

zantiuſura di quella gente,detta per altro modo Sarraſti, Nella qual

40e guiſa anche Stefano Bizantio dimoſtra hauer appreſo quel

ſuo medeſimoragionare,hauendo laſciate ſcritte,come ſuo

nano in latino, queſte parole. Nucerini,gens Italia. Polybius

lib.3.Ipſorum prototypum(vnde ſic dicti) Nuceria,& ſecondo

queſto ſito, da me creduto coſinobil grado, aſſai bé le côué:

ne il ſito frà terra, come dichiarerò con altra occaſione.

Mà io vorrei,che ſi auertiſſe, che Virgilio nel ſudetto lib,

7.dell'Eneide,3 ſeco il ſuo imitatore Silio nel lib. 8; mento

uando queſti Sarraſti, tacquero del tutto i nomi delle loro

città.Di Ebalo,ſignore dell'iſola di Capri, diſſe il primo che

à tempo di Enea.

- - Latè
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ºº

l

º – latè iam tim ditione premebat Virgi o &

: Sarratesſ" qua rigata quora Sarnus. i"
º ſe condo nel ca alogo de popoli, i quali prima della bat-pi, i.

fºglia a Canne erano ſtati a fauor de Romani,non ne par- luſtrati,
lò in altro modo. - - - e ,

º Sarraſtes etiam populos,totaſque videres !

33 Sarni mitis opes– º - -

Siche apprenderſi debba il lor parlare nel ſentimento, che ſi

º preſo quello di Polibio; il quale diede anche l'Vniuerſal

ºne di gente a Nocerini,intendendo di eſſi popoli Sarra

3 poſciache in riſtretto i Sarraſti di Virgilio,8 di Silio,nò -

ºano ne men altri,che i Nocerini.Mà queſti Scrittori,non. Et ritenner

ºPrei dire, ſe ad arte parlarono a quel modo ( di Polibio, ºgº tempo
º ciondo hiſtorico,n'hebbe più ragione io non poſſo dub- ºi dii

ºitarne) per accennarci il modo digcuerno, da quellagº-",

ºPiù lungamente che da ogni altra, oſſeruato,diviuer con-vn popoieſe.

giuntamente molte città in vn ſol popolo;ilche ſe pur ſia , io.

ºro,crederò ancora,che per proprietà di quei luoghi anche

º preſente Nocera e compoſta da caſamenti, è villaggi fino, º

º al numero di quaranta col proprio nome di ciaſchedu

ºdiſtinto i coma nella lettera ad Alcibiade Lucarini intor- Reſtando qui

ºl'origine della medeſima città ſcriſſe il ſuo Veſcouo Lu-"º"º la -

ºro.Nel reſto ſe queſti Sarraſti furono di quei Pelaſgi,i"
ºliſecondo Strabone,dominarono Hercolaneo, & Pem- loro arriuo.

"la molta attenenza di eſſa Pompei, 8 del ſuo Sarno a

Nºcera che dal medeſimo Geografo,3 da Vibio Sequeſtro

ºlamente ſi è inteſa a dietro, mi perſuade di douerlo af

ºre, ma il laſcerò quì ſoſpeſo, per douerne ragionare al

"o più copioſamente nell'Vltimo di queſti Diſcorſi; in

"trattar di ciò, 8 del tempo del lordominio, anche in i

ºcontrade di Campania ſarà aſſai più opportuno - -

º dalle coſe dette può conoſcerſi che stabia la quale si apra ci

"stimonianza di Seneca, che ſi è recato adietro, e di º e dei

teºnel capiz delib, del Metodo, come hai ſuoin-º:
pº intimo maximè ſinuſita eſt,inter Surrentum, ci Nea

"ºgi, tamé in latere Surretino,3 perciò di là del Sarno,

i" del Peutingero ſi collochi dà queſto

"º non fù auuertito dal Clauerio,il quale perciò,for
ºv, "s creduta di quà mà queſta volta io non haue

r- - r . 1 C1
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rei preſa queſta altra fatica, di perſuadere al mio Lettore,

che nella guiſa, che l'oliueto di Vettio Marcello ne'Maru

cinipaſsò dall'uno all'altro lato della publica via, fuſſe Sta

bia ſaltata dall'una all'altra ripa del Sarno: può dico cono

ſcerſi da ciò che ſi è detto, ch'ella fi nel territorio di Noce

che erº rag che a Nucerini,ò gli diremo Sarraſti appartenne;iqua

i# li furono ſignori dell'intiero territorio, che dalla lor città

gi,si giungeua al mare non ſol per detto di Plinio Secondo mi
do di Polibioancora;poſciache Plinio potrebbe hauer parlato

de'tempi,dopo che fu Stabia disfatta da Silla, della qualſua

ruina egli ſteſſo ſcriſſe nel cap.5.del lib.3 con queſte parole,

In Campano agro Stabia opidum fuere, vſque ad Cn. Pompe

ium, 3 L.Carbonem Conſules (ſcriuo L. Catonem ; il qualfi

Conſole col predetto Pompeo nell'anno 664. di Roma)pri

diè Kal Maiſ; quo die L. Sylla legatus bello Sociali id deleuit;

ata ai pie- ºººº villas abijt. Dimoſtra poi il nuouo nome della ,

, affi, città,hoggi detta Caſtello a Mare di Stabia, che l'antica non

aiuenne di fu in quel luogo;8 che per l'oppoſto della città Volturno,di

suonº città cui è rimaſo il Caſtello è mare di Volturno, il ſuo caſtello di

uenne città in tempi non molto ben noti. Nell'età di Plinio

Secondo come ſi è inteſo dalle ſue parole, ella ſi ritrouaua,

diſperſa in Vighi,ò ver piccioli caſtelli;& quando viuea Ga

lenovn di eſſi,ch era appreſſo il mare,ſi hauea,forſe per la

ſua maggior nobiltà,vſurpato il ſuo nome.Al tempo di Bel

liſario era tuttauia Villa, che parimente dinota picciolca

ſtello,come vien chiamata nel lib. 16 dell'Hiſtoria Miſcella.

Mà ritrouaſi memoria di alcun ſuo Veſcouo pochi anni do

poil 6oo di Criſto, delche non è mia cura più diſteſamente

qui ragionare. - - -

vIco già Màgià ſiamo peruenuti al Promontorio di Minerua; vl

borgº èº timo confine da quel lato della noſtra Campania, di cui nº

i"," prendo ad oſſeruaraltro luogo che la città di Sorrento, ai

,quale di Stabia ſi perueniua pervna antica via, che non dal

la peſcoua- ſito ſolo delle medeſime città, ma dal nome del Vico, hoggi
le. Veſcoual città,ch'era frà loro,mi vien perſuaſa. Parládoſi di

Literno,fù dà me dichiarato, che da Latini ſi diſſer. Vichi,

quei borghi,ò ville,ch'eran collocate dall'wn lato, 8 dall'al

tro di alcuna publica via,nè di ciò,nè di queſto Vico miri

mane a dir altro. I

Ben
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i Benvorreihauer di Sorrento copioſa materiaper trat- Di sor

time coſi è diſteſo,come alla ſua preſente dignità contie- RENTo beg

i "gran ſilenzio degli antichi, che altro nei preſiei"
i propoſitº far poſſo,che poco, º quaſi nullaragionarne i Di- iti, i

moſtra il ſuonome nella Grecalinguavn non sò che delle, Sirene,non ſi

Sinei&la Sirena Partenope,ch hebbe il ſuoſepolcro al ſuo legge gran

ºttoº l'iſole Sirenuſe, che fuori del ſuo romonto,i
giacciono nel golfo Peſtano comedietro delle fie ſpalle,"
aggiungono alla medeſima etimologia qualche colore, la ſcrittori.

ºcome in vho incertolume, può rautifariſi alcun fat

º che alle Sirene appartenga oitre la molta,frequente »

lode de vini Sorrentini, non veggio, 8 con mio diſpiacere,

ºhe dagli antichi ſcrittori il nome di quella città ſia ſtato

ºſº dimomento mentouata; delche ancor midolfi nelle - -

ºndationi della Cronica dell'Anonimo Monaco caſi. Nè in eſſa ſi

"Il neſ doue ſimilmente molto deſideroſo di attribuiralla me- iº

ºsſimacittà qualche ſegnalato auuenimento, facilmente, Capuano

". ºedetti che il Principe di Capua Roberto 2. nato di madrei".

ºrrentina ( 8 lo ſteſſo replicai nell'albero di Capuani,-

i Principi, di ſtirpe Normanni)fuſeiidimora, dopo l'an-are sorria

º ºº39, eſſendoſi a quel tempo concordato col Sommo ina,

Pontefice Innocentio, il Rè Roggiero, che n'hebbe la con

º ceſſione del medeſimo Capuano Principato; dal qualtem- - -

i PººPiù vero, ch'egli fuggito in Germania, fiaccolto dai"i

Imp.Corrado 3; 8 chei rimaſe ina paſſaggio in Italia"

º dell'imp Federico Barbaroſſa,come vien raccontato da Ot- ſuo libro ha

º toneFriſingenſe nel cap.23. & nel cap. 24 del lib. 1. & nel detto.

º cap7nelrap. I 3 nel cap.24 del lib.2.de geſti dello ſteſſo

º ImperadoreEtf ancora alcun tempo, che dallo ſteſſo mio

deſiderio luſingato, credetti, che Liuio in vna parola ſola,

º come in vino ſtrettiſſimo compendio, ci haueſſe accennata

º l'anticadignità, S potenza de Sorrentini, all'hor che nei - -

º º22 facendo il racconto depopoli d'Italia, i quali laſcia- -

º º l'amicitia de Romani dopo lagiornata commeſſa a Ca- -

º ſi appreſero all'amicitia de Cartagineſi, mentonò fraio

º roi Sorrentini, coſidicendo. Defecere autem ad Poemos hi po

º ºliatellani, calatini, Hirpini,Apulorumpars,Samnites prater -

º entros;Brutifomnes, Lucani. Prater hos Surrentini,cº Greco

"nonni, ferme orazarentini, Metapontini, crotonienſes, Le

XXIV. - - - criq;

i

i"

i

y

igi

giº

i

ti

di

a

º



; 336 o I s c o R s o tt .

-

º º furonº i crique, 2 Ciſalpini omnes Galli.Mà finalmente pur mi acco,

",ſiche l'ordine delle regioni del mentonati popoli ſecondo i

"i i loro ſiti, non conſente, che dopo i nomi degli Atellani, º

cita ci han de Calatini popoli della Campania, fuſſero ſtatitralaſciati ,

sibale , i Sorrentini permeatouarli, troppo fuori di ogni buon of a

dine fra quelli, che per"i diſtanza eran lontani

º da queſta medeſima noſtra regione. Adunque conoſcendº

che in quel racconto Liuio dopo hauer traſcorſi gl'Hirpini,

la Puglia, i Sanniti, i Brutii,8 i Lucani; & dopo eſſer pernº

nuto nella Magna Grecia a Taretini, a Metapontini a Cº

tronieſi, & a Locreſi, mentouò i Sorrentini, hò giudicatº,

che non poſſa dubbitarſi, che queſto fù vno errore de copi

arafaren, iſti,i quali ſcriſſero quel nome in cambio di Salentini"

salentini, fù degli habitatori della regione a ſudetti Tarentini con

i , ai giunta,ch'hora ſi appella Terra di Otranto. Mà queſto epi

Liuio emen minor male che di Sorrento ſia ſtato altamente taciuto di

º gli antichi ſcrittori, in paragone di eſſerne ſtato parlato di

se alcuni,come feceſi da Strabone,oſcuramente in vero aſſai

, quale nel lib,5 non altro nè diſſe appreſſo il ſuo interpretº
-, e ... che queſte parole. Pompeiis contigui eſt Surrenti Campanº

Eſſendo fa. Hauea quel Geografo vſato ſimil modo di dire ben duº

ta città de volte,ſcriuendo alquanto prima di Cuma, e poi di Napoli

ºPº º chiamando queſta città de Cumani, 8 quella de Cumani,

& de Calcideſi, ma dichiarò manifeſtamente, cheimº

season. " popoli erano ſtati i loro fondatori. Secondovn talſº

is, ſtile lo ſteſſo importarebbe queſto ſuo no diſſimil detto&i

mente illiº Capuani ſarebbero da riputarſi i primi fondatori di Sortº

ſtrato, to, o ſuoi poſſeſſori almeno. Io nondimeno ciò non vogliº

affermare & laſcio, che ſia cura di altri di andar inueitigiº

do del dire di quel graniſſimo autore, ſe potrà ritrovatº

Di cui altri miglior cagione. Alcuni vorrebbero attribuirla fondatiº

vorrebbero di Sorréto alle Sirene,8 altri farne autore Vliſſe: quellipº

" ſando di poter raccoglierlo dal dire di Plinio Secondo º

,queſti dal dire pur di Strabone. Le parole di Plinio nel capº

Vi ſe. 5 del lib.3 ſon queſte Surrentii ci Premòtorio Mineruºliº

ni quondam fede. Quelle di Strabone nel lib; appreſſo il ſitº

- interprete dicono coſi Pompeiis contigaum eſt Surrentum C

panorum,vnde prominet Minerua Promontorium(nel Grecoè

ASiraio - che val lo ſteſſo), quod alii Prenuſumi"
l º -. - . . .

il

º
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(al Caſaubono legger piace con molta ragione. Sirenuſ

rum) Eoin Promontorio fanum eſt Minerua,ab Vlyſſe conditum;

indeque in Capreas inſulam breuis eſt traiettus. Mà io laſcio,

che dell'wna dell'altra opinione ſi giudichi,come altrui pia

ce. Certamente non lontana dal luogo, in cui può crederſi,

che fù quel Tempio, è il diremo latinamente. Delubrum. è

hoggi la città , chiamata. Maſſa Lubrenſe: eſſendo ſtato per

altro il nome. Maſſa nè tempi della latinità corrotta comu

ne di altri luoghi nel ſignificato, che dichiarerò nel Diſcor

ſo ſeguéte;laonde nel mozzo Capitolare di Sicardo Principe

di Beneuento,citato anche à dietro, per lo quale ſi compoſe

vna tregua fra lui, 3 il Veſcouo,& il Duca di Napoli, l'Vn

detto Giouanni,l'altro Andrea, ſi legge nelle ſue rubriche il

ſuo nome, inſieme co'nomi de luoghi di quei tépi nel me

deſimo Promotorio nel ſeguéte modo. De Lauari (forſe. De

Lattari:hora. Lettere città Veſcouale, denominata dal mote,

chiamato Di latte, è ver Lattario, di cui parlarono Procopio

nel ſudetto vltimo libro dell'Hiſtoria de' Goti, 8 Caſſiodo

ro nell'epiſt. 19 del lib.11.) & de aliis Maſis. Et appreſſo. De

Angre (caſtello,hoggi aſſai noto) De Stabi. Depontelapideo,

& de Plagia. (queſto luogo nel lib. 16. dell'Hiſtoria Miſcel

la diceſi Plaia) Defiuuio diu concello (queſto è il Sarno,detto,

Draconcello.) Demonte Veſuuio,gº de Colonis (forſe. De Co

ſanis della città. Coſa.) De colonis Traſmontanis ( può inten

derſi degli habitatori del luogo,hora chiamato. Tramonti,

nella più interior parte dell'iſtmo frà Pompei, 8 Marcina ,

doue ſi fuſſer,come invno aſilo per la fortezza del ſito rico

uerati gli eſuli, 8 i fuggitiui, coſi Longobardi, come Greci)

ºt à partibus reuocemtur. Fin quà di ciò in quel Capitolare.

Conuien nondimeno, che quel Tempio,il quale fà lunga

ºnente in moltohonore, fuſſe appartenuto a Sorrento, a cui

ºra cotantovicino:cioche poi ſia vero delle Sirene,8 della

Il quale egli

ficò nel ſuo

Promontorio

il tempio di
A4 in erua do

ue è la citta.

Maſſa Lua

brenſe,

Capitolare

di Sicardo

Pr. di Beni

in più luo

ghi illuſtri:

to,

ºttafondatione. Ataue bis locis (conchiude Strabone il gravefini -
ſuoragionamento) finiturſinus,quiCrater appellatur, duo-ſce il circui.

bus aimeridiemſpettantibus promontoris incluſus, Miſeno, 9 º di queſto

4 leuco (del Miſeno è uero:mà l'altro ſi diſtende verſo l'Oc- ſºnº aſſai

cidenteInuernale) Totus autem adornatus eſt,cùm iis, quas di
nobilmente

già frequen

ºribus inter ſe continentibus (Miſeno,baia, Pozzuoli, Na-,

º"storsis Sorrento) thin edificiis, 3 plan
XA IV. VV v tis
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- tis (delle ampie & amene ville frà lor collocate) itàinºſº
continentibus,vt vnius vrbis preſeferat aſpettum. Et per ouce

che appartiene a luoghi alle falde del Veſuuio,già sinteſe

da Plinio Cecilio,che prima di quell'incendio de' ſuoi temi:

pi erat frequens amanitas ora. Mà già de luoghi marittimi

e ancor fi- della noſtra Campania non mi reſta altro è ragionare, iº

7" º conuien,che mi riuolga à quelli che ſon fra terra, di qui i

".i Nocera, camminando verſo l'oppoſto confine Occiden

tale, onde rimanga compito il circuito di queſta Deſeriº
tIOIlC ,

XXV. Nola città,habitata da Sanniti, di variamente

nel Sannio,d nella Campania. Habitata da Cal

cideſi . Edificata dagli Etruſci. Chiamata

anche città degli Auſoni. Abella città.

Sueſſola città,

NOLA, cit- - -

iº attribuita Et in queſto cammino, che con oppoſto modo all'uſº

" in hora, e dall'Oriente verſo l'Occidente far deueremº
i"º ſi fa innanzi prima di ogni altra città, degna di memoria º

a grini Nola la quale eſſendo di quà de'fonti, non men che di qua
della bocca del Sarno,douette da Tolomeo attribuirſi a Piº

centini per altra cagione, che per quella, onde ſi è dettº,

ch'egli riſtrinſe la Campania nella ſudetta bocca del mede:

ſimo fiume;& Nocera, ch'edilà,anche frà terra, nel ſudetti

Picentini deſcriſſe.Le ſue parole in latino ſon queſte. Piccº

tinorum vrbes mediterranee ſunt.Nola, Nuceria colonia. Luca

norum mediterranee:Vlci,Compſa, Potentia, Blanda.&c. Certa

mente dal lato Occidétale,& dal lato Settétrionale di Nola,

verſo de quali era diſteſa la Campania intiera,non è alcun

monte in cui quel Geografo haueſſe potuto acconciamentº
collocar da medeſimilati il côfine di queſtaregione:mà hà

ben Nola i ſuoi monti da lati oppoſti, de quali i Meridio:

nali da eſſi Picentini, & da Nocera, la diſtinguono; & gli

Orientali dagl'Hirpini, città de quali fu Auellino, a cui è

più vicina. Facilmente adunque dee hauer egli preſo qual

che ſcambio, 8 io crederei, che né fuori di qualche ragione

a queſti, 8 non già a quelli,fu il ſuo animo disisi"
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la Furono gl'Hirpini,ilche è aſſai noto, prole de Sanniti; & Prole de Ss

dall'Autor dell'Epitome di Liuio nell.89.Nola vien deſcrit-"ſi
tanelSannio, dicendo,che Sylla Nolam in Samnio recepit.Nè, , ,

diuerſaméte parlò Diodoro Siciliano nel lib.19 ragionando no.

di alcuna battaglia, ſeguita fra medeſimi Sanniti, 8 i Ro

maninell'anno del Conſolato di Lucio Papirio la quinta ,

Volta,ò di Caio Iunio,che fù di Roma il 442. Le ſue parole

in latino ſon queſte. Hac dumgeruntur, Romanis in Italia bel

la aduerſus Samnites gerentibus,continentes fiebant in agrii ex

tºrſiones. Etappreſſo. Exercitu aſſumpto 2 Fabius Fretoma- Il Clunerio

"(iCluuerio legge Fregellanorum & bene) vrbem ex-"-
pºgliat. Et di nuouo. Deindecum paucis in hoſticum ingreſſus, -

ºlian (lo ſteſſo Cluuerio ancor bene legge.Calatiamº come

iLiuio nel lib.9.doue parlò de medeſimi fatti) 3 Nolano

"arcemexpugnat, e prede multitudinem venundat, militi

uſuemagnamagri partemſorte diuidit.Strabone ancora ha-Strabone ,

ºndo detto nel lib.5.come hà il ſuo interprete, che poſt Ca- col riſcen

º & Samnites vſque ad Lucanos (coſì leggo col mede-i s"
ino Clauerio & non già.ad Frentanos.) ad mare Tyrrhenum .i ll'i.

ºliagens habitat ea Sanniti non haueſſe per qualchei

ºdoattribuita Nola,8 la ſua regione, non hauerebbe poi uio illuſtra

ºssºnto nel lib.6.che la via la qual portaua dà Regio in .º

ºpania, era diſteſa per lo Sannio. Tertia via a Regio per

ºlucanos, o Samnium in Campaniam ducens, atque in

Appiamper Apénini montana.Percioche delle città, ch'eran

ºttavia, cominciando di Roma, deſcriſſe Antonino i

"el ſuo itinerario, fra le quali, per quelche anoi qui

ºttiene mentono, ſenzariporuene alcuna altra frà mez

"ºpº Nola,Nocera, Salerno. In qual guiſa adunque

"ºpinione del ſidetto Geografo quella via perueniua per

"onella Campania,ſeparimente in ſua ſentenza No

"Sºsionon fui ſtata collocata in qualuogo poi
"atal via con l'Appia appreſſº Capua ſi congiungeia, strabonsai

i"è in più comoda occaſione di quì a poco. Di più,"

"i, che al dire del medeſimo Strabone dominarono i luoghi

r ºculaneo,& Pompei,anche douettero hauer dominata la illuſtrato,

ºNolana per la quale lor couenira paſſar dal Sannio,

all i Sirpini, per diſcendere a quel mare. Oltre ciò

"#" il quale eſpoſe nel lib.5. che furon città della .
XXV, V y 2, Cam
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Campania,Sueſſola,Atella,Nola, Acerra, 8 Auella, ſoggiſiſt,

che vi furono delle altre etiam his minora opida,quori, nonnul

liuio illu la Samnitibus attribuunt;le quali città minori fermamente,

ºrº furono nella regione Nolana. Et finalmente Liuio dimoſtri

doci nel lib.8.eſſer paſſata in alcun tempo grande amicitia

frà Nolani,3 Sanniti, alludervolle à tutto ciò, che più cº

preſſamente ci fù detto da recati autori:& io nel quarto Di

ſcorſo dimoſtrerò,che propriamente i Sanniti furonſigno

rolomeoteri di Nola Adunque Tolomeo, cºme al principio propoſi,

º ted ll ſta città negl'Hirpini, ch'egualmente,
non difeſo, douettecollocar queſta citta negl firpini , ch'eg -

ſcuſato, furono Sanniti,benche ella per altro verſo appartenne alla

sº Campania Felice,del che i generali confini di queſta regio

- ne,ch'ho al ſuo luogo dichiarati, non ci laſciano dubbitate,

Va qual fà Mà riſtrettamente alla Campania l'attribuì Liuio nel lib,9,

i"i in quelle parole in Campaniam reditun marine di Nº"
i"º armis repetendam.Etnel lib.23 parlando de Nocerini i qua:

- - li,eſſendo ſtata ſoggiogata la lor patria da Hannibale dilaſſi

omnes quocumque boſpitia,aut fortuitus animi impetustuliti per

Campani e vrbes,maximè Nolam,Neapolimgue. Ancor Polibio

nel lib.3.le cui parole hò recate altre volte, deſcriſſe Nola a

nella Capania dal lato meridionale di Capua; ſiche in que

ſta varietà di autori,da Biondo ben conoſciuta diremo noi,

forſe, quelche egli, chioſando le prodotte parole dell'Autor

dell'Epitome di Liuio, per concordarle col dire degli altri,

ſi perſuaſe? cio è,che eo in Sociali bello, quod is tunc ſcribebat,

15iondo ri- Nola vicinis Samnitibus ita obſtinatè conſenſerat, vt ex ea re

fiatato. gione haberi potuerit.Non certo, percioche parimente al San

mio era ella già ſtata in tempi aſſai più antichi attribuita.

- - Mà dirò più toſto, che tutto ciò auuenne per la varietà del

:i.si la ſudetta Campania Felice, della Campania Capuana,di

ºi, ci º nel primo Diſcorſo dimoſtrata eſſendo ſtata ben Nola
mel. lº fuori di quella minor Campania, 8 nel Sannio: mentre la

maggiore nonera ſtata ancor deſcritta da Romani, i quali

E di vuvuo appreſſo poi, nè della contrada Nocerina, nè della Nolana

º Sannio, riténero il dominio,durando la ſudetta guerra Sociale, det

ta parimente Marſica come può oſſeruarſi in vn ſolo Appia

no Aleſſandrino nel lib. I.delle Guerre ciuili;mà ben di Ca

pua,& perciò della ſua Campania, hebber non interrottaſi

gnoria,delche Cicerone nella Oratione 2 contra Rullo non
- Ci
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i cilaſcia dubbitare per la qual maniera rimangono concor

i dati,8 illuſtrati molti detti di antichi autori, & intéderpe

: tremo, per qual cagione nella ſudetta Epitome fù Nola at- . -

e tribuita al Sannio;& di più, che le recate parole di Liuio. In Liuio & la
gar Campaniam reditum,maximè ad Nolan armis repetendam. le ſ"i to

quali conuengono a quei tempi, quando non era ſtata an-"º

cor deſcritta la Campania Felice,debbiano riſtrettamente

interpretarſi della Capuana,dalla quale i Romani impugna

uan Nola & la ſua regione.Ma io qui non deuo paſſar in ſi- Il cui nome

lentio, che il ſudetto Oratore facendo nella ſteſſa Oratione doue non .

vn racconto di quelle medeſime città, le quali da Polibio conuenº, º

i libro allegato a dietro furono deſcritte intorno Capua,"
ingiuſtamente,ſe non negligentemente, tralaſciò Nola: ſe si

ci

-

i - - - - - - - - - - “Nº:“ º le anticoan

i pure altri attribuirciò no voglia all'humil ſua coditione di ieri,

queltempo;la qual città né dopo molti anni fà dedotta co

lonia da Veſpaſiano, come notò Frontino nel libretto delle

Colonie, laonde Plinio Secondo nel cap.5.del lib. 3. frà le

colonie mentouola. Mà le parole di Cicerone ſon queſte s.

0pidorum finitimorum illam copiam cum bac per riſum, ac per Cicerone

io un contemnent. Labicos, Fidenas, Collaliam, ipſum hercle La-ººº

munium Ariciam,Tuſculum,cum Calibus,Teano, Neapoli,Puteo

lisCumis,Pompeiis, Nuceria comparabunt. Et ſimilmente ha

uea alquanto innanzi taciuto il ſuo nome in occaſione del

tutto pari, parlando tuttauiade nuoui coloni, diſegnati da

Rullo nel ſeguente modo. Calenum municipium complebunt:

Teanum eppriment:Atellam,Cumas, Neapolim, Pompeios,Nuce

film ſuis preſidiis deuincient.Puteolos verò,qui nunc in ſuapo

teſtate ſunt ſuo iure libertateque vtuntur,totos nouo populo,ata;

aiuentitiis copiisoccupabunt coſi quell'Oratore il qual non è

ºrun dubbio, che ſe haueſſe mentouata ancor Nola, haue

ºbbe col maggior numero di queſte noſtre città aggiunta

ºggior forza alla ſua immetriua Nè ſenza temerità qui po- parsa e, ,
trebbe dirſi,che egualmente il principe de Latini Oratori.::

che Virgilio principe de Poeti, è ſe piace i loro cenſori, la ſolita ,

fdegnoſaméte ricuſarono, che ne loro libri ſi leggeſſe il ſuo esºre

nome;ſe pure no fà queſta comevna ſua diſgratia,di no eſ
ſere ſtata cara a verun letterato,la qual città in queſti vltimi

ºcolia è ſtata feconda madre; & dal noſtro Gio. Battiſta ,

Attendolo,de' maggiori Poeti,8 Oratori di tutte le lingue,

XXV. & di

-

- -

-

n
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& di ogni più alta dottrina intendentiſſimo, ſithefiripu.

tato vn miracolo dell'età ſua,fu ſingolarmente amata. Così

Btfù anche ancora non sò per qualſua diſauuentura il ſuo nome nè mé

"pitº ſi legge nel Capitolare della diuiſione del Principato Bene
º"º uentano dell'anno si da me publi le ſtampe nel

ai, più lentanº ſºlº anno si lame Publicato per le ſtampe n

ſo quello di lib. 1 dell'Hiltoria de'Principi Longobardi: ma in ſua vece

Cimitino , vi è quello di Cimiterio:villaggio di vn picciol miglio dalla

ºſº medeſima città lontano,che volgarméte ſi appella Cimitino,

il quale per la religioſità della ſua chieſa douea eſſer in mol

to maggior fama,laonde anche da Herchemperto nel Num.

- 2.ſimilmente in cambio di Nola vien mentouato.

i"4 Hor ſe ne piacerà andar inueitigando la cagione di coſi

º, ſtretta antica amicitia de Nolanico Sanniti, non ſarà chi

aui ſi tace, non penſi,eſſerne ſtata la lor comune diſcendeza da Greci

come per eſ Màio nelquarto di queſti Diſcorſi ne recherò una altra del

gi,ſia tutto nuova per la quale inſiemeyn ordine di coſe frasi

i", niti & Nolani non ancor conoſciuto verrà dimoſtratoNº
amici de si dimeno della Greca origine de' Nolani parlò Giuſtino, co

niti. pendiatore di Trogo,nel lib.2o in quelle parole. Iam Faliſi,

Iapygi, Nolani, Abellani, non ne Chalcidenſium colani ſunt?Al

qual concordemente Silio nel lib 13 chiamò Nola città Cal:

cidica,ragionando di Hannibale in quel verſo.

, Hinc ad Chalcidicam tranſfert citus agmina Nolam

Per la qual coſa può crederſi, che all'hor che i Nolani furo

no accettati nella lor città da Napoletani, delche ſi è parla

to à dietro, ſcambieuolmente alcun numero di Napoletani,

per origine Calcideſi paſsò in Nola; è pure, che vi paſſaro

no alcuni di quelli Calcideſi,i quali per ciuil diſcordia vſci

rono di Pitecuſa;ò finalmente ciò deuerà intenderſi de Cu

Aº", " mani, anch'eſſi Calcideſi i quali hebber lunga ſignoria in
creduti di - - - - - - -

iº, queſta regione. Ma i Sanniti ſimilmente ſi vantauano eſſer
C ts di origine Greci,come haueanlor dato è credere i Tarenti

ni,Greci anch'eſſi, 8 Spartani, delche coſi appreſſo il ſuo

interprete nel lib.5. ragionò Strabone. Quidam Spartanos

etiam cum his Samnitibushabitaſſe dicunti ideoque Gracis ipſos

faulſiº,quoſdamq; ipſorum Pitanatas dictos eſſe. Hoc figmentum

appareteſe Iarentinorum,vt prepotentibus adularentur, eoſque

ſibi conciliarent.Mà di queſto ciò che ſia vero, vien nel reſto

affermato con molta certezza da Dionigifisiamº
ll
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flbengrande l'amore del Nolan verſo la gente Greca, co Et per la .

mefilegge in via delle ſue legationi, ſecondo la interpre- Aeſſe manie

ioni di Herrico Stefano in queſto modo. Forte autemad"

i Neapolitanoseodem tempore legati a Tarentinismiſi, venerit, Napoletani.

tiri illuſtres,8 cum Neapolitanis hoſpiti neceſſitudinem, iam

di maioribus contrattamhabentesinec non ali è Nolanisfi

nitimis,8 Grece gentis ſtudioſiſſimis,vt à Neapolitanis contra

ripeterent,nè vllam cum Populo Romano, aut cum iis, qui eius

imperio parerent (intende de Capuani, offeſi, 8 danneggiati

di eſſi Napoletani) conuentiohem facerent, negue ſuam cum Dionigi

Sannitibus amicitiamaiſſoluerent. Et tutto ciò cade nel tem- fila.

Pºdell'inimicitia de Napoletani, i quali ſono i Palepoleta- ,“

nidiLiuio,co Romani,che ho dichiarata nel ragionamen

o di Napoli; ſiche quel ſi grande amore del Nolani verſo

ºGreci, deſcritto da Dionigi, fu ſpecialmente verſo de'

Napoletani i quali,ſecondo la poſitione da me data al dire

ºStrabone,nhaueano accolta nella loro città molta par

, iquali poi ſi ruppe l'amicitia per cagion del Romano

ºttoiº perciochefadiora aliquantò intra moenia iis quibus i

ºtiterritabat patiehanturiaondelsuſinum malorum dedi-,a, .

: ºd Romanos viſa. Di ciò non ſi aumide il Cſuuerio & pé-""rie

ºche quel medeſimo Liuiano racconto ſi opponga è quel- -

º di Giuſtino , al quale per ogni modo acconſentirpare »

s Pºnigi ilche alui non ſi giro. - -

. Ma prima che i Calcideſi fuſſero ſtati accolti in Nola ( º Gli Etruſci

\ che furono i Cumani,ò i Pitecuſani,ò verpiù nuouamente i furono i pri

Napoletani)ella douette eſſere ſtata fondata dagli Etruſci,ſe mi fondio.

ºci ingannò il noſtro velleio nel lib. 1. nelle ſeguenti ri di Nola.

ºle, aidam,diſſè egli, buius temporis trattu aiunta Tu

ſi ºpuam,Nolamque conditamante annoferè DCCCXXX;

º" equidem aſſenſerim. scriſſe Velleio la ſua Hiſtorianel

"º del Conſolato di Marco Vinicio Quartino, 8 di Ca
10 Caſſio Longino,chefù di Criſto il 32.8 di Roma il 782.

"che Nolafediata 48.anni prima di Roma, nell'anno

iº della guerra Troiana.Agli Etruſci,ò verTuſci, è dicăſi

i" benche non parli del certo tempo, anche l'attribui

" nel lib.2;le cui parole in latino ſon queſte Campos

"erºnos Apennino,atgue Adriatico mari terminari diximus,

º abitauere Tyrrhei, quotempore Phlegreosetiàcampes,

- -
qui
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Solino eme qui circa Capuam,2% Nolan ſunt,tenebant, Et hora potremo
da"eſſer ſicuri, che solino, ne cui volgariteſti ſi legge,ci

"ºronfondate, ab Aſcanio LongaAlba, Fidena, Antium Nolº

- Tyrijsiab Euboenſibus Cume ſcriuer douette.Nola diyrile,

mis. o ſe piace a Tuſcis: benche il Salmaſio non penſando?

queſto riſcotro,coſi manifeſto,vorrebbe leggere a Thurikit

quali ſarebbero ſtati i cittadini di Turio, città nella Magnº

Grecia,de quali nulla ſappiamo più che de Tiri, che fuiti

paſſati giamai in queſta regione. - - - - - -

atcaniciia Coſi,º Sanniti,º Greci,º Hetruſci furono i Nolani. Mi

, v. Hecateo Mileſio,hiſtorico Greco, riferito da Suida, & da

la citta degli Stefano Bizantio, chiamò Nola,città degli Auſoni, i quali

Auſº º furono antichiſſimi popoli di queſta regione. Le parole di

iri i#º Stefano in latino ſon queſte.Nola ciuitas Auſonum. Hecattº
te " in Europa. Nolenipſam Polybius dicit. deriuatum, Nolius: Pº

lybius autem. Nolanus. Egli nondimeno non douette intºn

dere de' propriiAuſoni,mà de' ſudettiSanniti, chiamati pºi

Hesateo altro modo. Sabelli, de quali coſi ſcriſſe Giunio Filargitº

Mileſio il ſopra quelle parole di Virgilio nel lib. 2. della Georgiº

luſtrato gentempue gabellam. Hi ſuntautem,qui olim Auſonesdicº

- 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'altro nome,ſoggiunſe Deº

bellis Varro in Agemodoſic ait, Terra culture cauſa attributº

lim particulatim hominibus,vt Etruria Tuſtis, Samniii Sabriº

Et quindi tacerò, che il Cluerio nel cap. 9. del lib.3 nºdo

", ueaſeruirſi del ſudetto Hecateo per argomento che gli Atº

”"º ſoni habitarono la Campania, riſcontrando il ſuo dire con

quello di altri autori, i quali affermarono,che Cales, hoggi

Calui, fu città della gente di quel nome, la qual non da Sº

nitilor prole,ma da primi antichiſſimi Auſoni fù habitatº

Nè ſimilmente deuerò tacere, che ciò che il medeſimº

Cluterio diſſe di Nola,che al preſente ſia quaſi del tutto de

ſerta, fu per qualche ſuo ſcambio: hauendo perauuenturº

voluto intendere di Auella,ò ver di Acerra; percioche nien

te meno delle altre città del ſuo grado, è frequentemente

habitata eſſendo ben uero queſto che di muri non ſia cinta.

. Alquanto ſºpra Nola ucrſo Settentrione piegando allº

riente della Eitate è Auella,la quale da ogni altro ſcrittore

- , - - yien
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", indetta nello ſteſſo modo, ma da Seruio nelle Chioſe ai 4 ai 4 i

" i 2 della Georgica di virgilio chiamaſi. Auellano.per" º"

quella maniera appunto per la quale Cales fù ancor dettae,

" latinamente. Calenum, come dimoſtrerò al ſuo luogo Sanè, far creda.

" dice egli,Coryli proprie dicuntur; nam Auellane ab Auellano, te eſſer dette

º Campania opido,vbi abundant nominate ſunt.Io sò,che Plinio e Aºllº

º Secondo afferma nel cap.22 del lib.15; che le Acellane, le s

º quali noi diciamo. Nocciuole al principio furono chiamate.

“ Abelline.dal nome del luogo in cui abbondauano.Le ſue pa- --

role ſon queſte.Cateris,quidquid eſt, ſolidum eſt; vtin Auella- ºf"i

ni, 3 ipſo nucum genere, quasantea Abellinas patrio nomine Aseſino,

vocabani. Talche per queſto modo parrebbe, che appreſſo ,

Scruto ſia corrotta la voce. Auellano dalla ſincera Abellino.

& ch'egli di Auella non habbia inteſo.Nè invero conuien è a

da Plinio diſſentire, oſſeruandoſi aſſai maggior feracità di “ .

Anelline, è ſi dican Nocciuole in Auellino, proſſima città -

degl'Hirpini, che in Auella: màSeruio per ogni maniera'. “

i parlò di Auella:percioche altra volta poi nelle Chioſe ſopra saruio ri

lib.7 dell'Eneide appellò eſpreſſamente Abella (ſono ſca-fiutato, e

º bienoli le lettere.E 8 vitche e aſſai noto) quella città, la ſi attiva
quale ſecodo lui,ò diede il nome alle Auellane, dette Abelli- difeſa,

ºi è vero da eſſe il preſe; & ne recherò le parole hor hora

ºlaadique,ſe ci piacerà dar fede à Giuſtino, che ſi è ri

ºtito è dietro al pari che Nola,hebbe fondatori Calcideſi

º º improbabilcoſa, che queſte due città per la lor molta

"iº haueſercorſanò navolta ſola via comunfortu- .

º º della fua fondatione il ſudetto Seruio nel luogo alle- , , ,
ºſcriſſe, come ſi contiene nel ſuo codice del Daniello al

-

o

"ºpºcopioſamete che negli altri in queſto modo si raidazi

ºcimitate a Rege varano condita, Maram nomine vota-,"

"fºrunt sed Greco, primò eamincoluiſſei" de Calci- Mara, e fa

ºa quali l'attribuì Giuſtino)qua abnucibusAbellanis Abel- edificate da

ºmen accepit. Alii" imbelle vulgus, 6 otioſumibifue-º gelº:

-

ºAbellam appellatam. Huius cues cum loca circa Ca-º

i" poſſiderent(cio e gli Etruſci, i quali,ſecodo ſcriſſe Liuio

""do accolti in Capuai Sanniti, da eſſi poi in

f. ºla notte furon tutti vcciſi)orto tumultu,interiiſe;alioſa: i

". " Aeranum abiſſe,º eius incolisſtruxiſe (qui è quali

"to di parole)et quºd imbelliores fuerint,Abellanos di

º xr. X x ifos.

v
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Ma fa pºi bios. Fin quà Seruio. Mà benche queſta ſecò da etimologia

i";parer debbavn ritrouato de Grammatici, i quali anche a

i", notarono che inter bellum,e auellum boeintereſt, quod hellum
si ſaggi inter exterasgentes:auellum inter ciues;ditium quod auellantur

- in duas partes:nondimeno dee ſtarui naſcoſta alcuna ignota

º hiſtoria, dalla quale eſſi haueſſer preſa l'occaſione dell'wno,

& dell'altro creder loro; & parmi di poterne ancor racco

gliere, che in Auella douettero riconerarſi quei men belli

coſi cittadini, fuggiti dalla lor patria per alcuna ſeditione,

i commoſſaui dagli altri che furono di lor più forti, delche à

- diſteſo,8 con chiarezza ragionerò altroue, -

iºº Nell'oppoſto lato de'monti, che ſouraſtano ad Auella,

, i furono i Sanniti Caudini:da Polibio,ch hò riferito & ricor
la,che fà cs. retto nel principio di queſto Diſcorſo, deſcritti nel confine

preſe nella- Orientale della Campania,egualméte che i Nolani. A qua

º"- li io non mi condurrò per altra via, per maggior acconcio

º“ di queſta Deſcrittione,che per quella la qual di Nola mena

-, i uain Capua di lunghezza di veti, d verdiventiuno miglia,

3 , e come,forſe per cagio del verſo fu variamete notato da S.Pao

ºrº º lino Nolano nel Carme 13.a Citerio da quel che ſi legge nel

º l'Itinerario di Antonino Fù in queſta via di quà del Clanio,

- quaſi con egual diſtanza dall'Vna, che dall'altra città,Sueſſo

lai di cui non altro che il nudo nome, 8 picciole ruine de'

ſuoi non molto magnifici edifici nel ſeluoſo,8 paluſtre luo

go ſon rimaſe. Ella, che riſtrettamente appartenne alla Câ

Hebbe º ſe pania Capuana,8 come hò dimoſtrato nelprimo Diſcorſo,

"dſº: fu nel ſuo confine; hebbe à ſoſtenere da vicini Sanniti, coſi

2"di Candio dal quallato entranaſi dal Sannio nella Campada sanniti,

e da sei mia preſa in qualſiuoglia modo, come di Nola, tutti quei
mi, ” º “

i dâni,che ſoglio patirſi da ſi fatti luoghi di frotiera, per tut

i to quel tempo, nel quale gli Etruſci di Capua furono com

- battuti da medeſimi Sanniti, delche aſſai riſtrettamente nè

-- più che vna ſola parola diſſevn ſol Liuio ( Strabonepiù al

generale ſol mentouò,che i Sanniti tolſero il dominio della

Campania a Capuani Etruſci) & per quel tempo ancora, -

nel quale dall'anno del conſolato di Marco Valerio Coruo

la terza volta, 8 di Aulo Coruelio Coſſo,che fù di Roma il

41o i Romani hauendo preſa la difeſa de Capuani, hebbe

roPoi à guerreggiarco ſudetti Sanniti aſſai lungamente in

Plai
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º

più di vn luogo; delche lo ſteſso Liuio, & altri han piu co-, , ,

pioſamente ragionato. E per quelche appartiene a danni,i"
ch'io diceua di Sueſſola,ſe ne leggono manifeſti riſcontri nel" piu

medeſimo autore nel lib 7.doue egli di ciò parlando ſcriſſe

in queſto modo.Ab Sueſſula nunci trepidi Capuam,indè equi

tes citati ad Valerium Conſulem open oratum veniunt. Etap

preſſo Campanorum deinde, Sueſſulanorumque audite legatto- º

nes (ad intenderla bene i danni de Sueſſolani riferiuanſi in

fatti a Capuani) precantibuſiue datum, vt praſidium ed in e sº

hyberna mitteretur,quo Samnitium excurſiones arcerentur. Et -

di quà auuenne,che lo ſteſſo autore poi nel lib. 8. introduſſe

iSannitià riſponderalli Romani ambaſciadori in queſto -

modo. Noſtra certamina, Romani, non verba legatorum,nee bo

minum quiſqui diſceptator, ſed campus Campanus, in quo con

currendum eſt, 3 arma,g communis Mars belli decernet; pro- ,

inde inter Capuam, Sueſſulamque caſtta caſtris conferamus; &

Samnis, Romanus nèimperio Italiam regat, decernamus. Era º

facile à Samniti paſſar ſenza lungo cammino col loro eſſer

citi dalSannio per Caudio,douehoggi è Arpaia; è vero da

Nola, da eſſi a quel tempo poſſeduta nel deſeritto campo,

come dichiarerò hor hora.Ma Sueſſola finalmente parche, Er eſſendo

ſenti l'ultimafua ruina intorno gli anni 88o. di Criſto per ancor poſte

mafuagità nulla più de Saraceniche di alcuni Criſtiani,iºº

quali indor compagnia & à lor gara con fiera rapacità,cº". ſide

me pervſanza, non ceſſarono per alcuni anni con incendij, Criſitani, e

con vcciſioni,8 con rapine andar conſumando ancor que-saraceni,

ſte contrade intiere, te quali per molta parte finilmente in

quei tempi, non cheSueſſola, appartenetiano al Caſtaldato

di Capua,come nellibi & nel lib. 2. dell'Hiſtoria de Prin

cipi Longobardi hè dichiarato. Di ſi fatta calamità di Sueſ

ſola, qua veraciter, Chriſtianorum fraude miſerabiliter ſuffoſſa

eſi,& di quella di altre città, è ſinceriſſimo, 8 oculato teſti

mon oHerchemperto nel Num. 44, nel 48.8 nel 56.il qua

le nel N.72- ſoggiunge, che negli anni ſeguenti alcuni Ca-.

puani in altrui compagnia Liburiam circumeuntes , Sueſſuli

depredarunt,intendendo, ſecondo vma ſua conſueta fraſe,dà

altri anche vſurpata, del campo, è diremo del territorio

Sueſſolano. - - - - - - . :

- - - - - - - -

X x 2, XXVI,
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il quale fà

xxvi forche caudine paruale via Anaaº
- Capua è Beneuento.Caudio città de Samniti.

raburno lor monte.

Io fretto paſ - Màil Cluuerio nel cap. 5. & nel cap.7, del lib. 4. non mi

ſº º ººº concede,che l'ingreſſo dal Sannio nella Campania,del qua

isº i le parlò Polibio nel lib.3.ſcriuendo delle tre vie per le quali

sa, sia da luoghi frà terra ſi entraua in queſta regione, fà peraltro

campania , luogo, che per Calatia hoggi detta Caiazzo:hauendo credi

creduto ver to, che lo ſtretto paſſo delle Forche Caudine aſſai famoſe fa,

ſ: "i verſo quella città, 8 non già verſo Sueſſola, il quale pensò

verſo Cala- ancora che per la medeſima Calatia,òver Caiazzo,fù diſte

ºlaa ſa quella parte della Via Appia, la quale di Capua condu

ceua in Beneuento. Le parole di Polibio, che altra voltahò

riferite, 8 le hò ricorrette di alcuni errori, ſono in latino di

queſta ſentenza. Venientibus è mediterraneis tres dumtaxatvie

pateni,equèanguſta,ac difficiles Vna eſt,qua venitur è Sannio;

altera al Trebula (nel corrotto, telto Greco leggenaſi al

s: Eribano) reliqua è regione Hirpinorum. Et egli ſi auuale del

l'autorità di Strabone,il quale nel lib.5 diſſe appreſſo il ſuo

a interprete,ch'eran collocate nella ſudetta Via Appia,càm ip

º ſa Capua,tùm alie,que Brunduſium indeducunt, Calatia, Cau

dium & Beneuentum & nel lib.6. à ſe ſteſſo concorde ragio,

. nando delle due vie per le quali di Brindiſi ſi veniua in Ro

mail'vna per Taranto:l'altra per Beneuento:ſoggiunſe che,

coeunt à Brunduſio amba ha vie apud Beneuentum ad Campa-.

miam. Inde Romam vſqsiam Appia via ducit per Caudiii, Cala

tii,Capua,Caſilini. Pensò adunque il Cluerio, che Caudio

fù douehora è il caſtello, che vien detto. Airola Beneuenta

nasſiche le anguſtie Caudine ſiano ſtate quelle, per le quali

dalla ſteſſa Airola, laſciataſià man ſiniſtra la città, che ſi

appella Santa Agata de' Goti, et varcato il fiume Volturno,

ſi peruiene in Caiazzo.Di queſta ſua opinione io non pren

derò ad eſaminar ogni parte,ma baſterammi render buon

conto della mia, della quale né mi diffido, che i Lettori po

sran facilmente reſtar appagati.Et in prima, che il paſſar dal
Sannio,S: da Beneuento in Sneſſola,8 nella campaniImola

fill
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fà coſi impedito, che da Polibio fuſſe douuto quell'adito Fà verſo

tralaſciarſi,come egli in ſentenza del Cluuerio, fatto haue-" dal

rebbe, può conoſcerſi non ſolamente dal preſente comuniſ-", ".
ſimo vſo di quella via mà dal cammino già fatto per eſſa sai me ,

dall'Imp.Ludouico 2. nell'anno 866 di Criſto, deſcritto dal- sta deſcriſſe

l'Ignoto Monaco Caſineſe nel Num.7.della ſua Hiſtorietta, º la via

da me data alle ſtampe, ch'hò citata altre volte;il quale ra-iere
gionando del medeſimo Imperadore ſcriſſe nel ſeguente »

modo.Obtinuit Capuam:ingreditur Salernum:nduigansAmal

fim, Puteolivtitur lauacris;o per Neapolim Sueſſulanam adit

vrbem. Dehinc caſtrametatus Caudim. Menſe autem Decem

bris, Dei omnipotentis opitulante gratia, ingreſſus eſt Beneuen- L'Ignoto

um.Lo ſteſſo racconto, quaſi con le medeſime parole, fire- Caſin. Leo.

plicato da Leone Hoſtienſe nel cap.35.del lib.1. della ſua , ne Hoſtieni

ronica Caſineſe;il quale alquato più eſpreſſamente al no-"A"ºre

ro propoſito ha coſi. Sueſſulam adijt, demùm apud Vallem"ae

audinamcaſtrametatus : non multò poſt ingreſſus eſt Beneuen-feri, i
m.Etin qualluogo fuſse ſtata queſta Valle Caudina, vien Atti di S.

lui ſteſso dichiarato nel cap.8.del lib.2.deſcriuendoui il Priſco, Ve

itello, il qualtuttauia ſi appella Li Paoliſi.ch'è di là di Ar-"Ca

aia al deſtro lato. In Valle quoque de Caudis, diſſe, loco Pau-i" con

de Eccleſia S. Andree, º omnibus pertinentiiseius,libellum -

it cuidam Leoni Presbytero.Nè della Caudina Valle hebbe

a opinione Aleſſandro, Abbate del Monaſtero di S. Sal

tore in Teleſo,nella Hiſtoria del Rè Roggiero al cap. 33.

l lib.3.dicendo,eſſerui collocato il caſtello, che ſi chiama.

onte Sarchio: il quale ſimilmente è di poco ſpatio di là di

aia, nel ſiniſtro lato dell'Appia, di cui dal medeſimoca

o fin a Beneuéto per quella cotrada che ſi dice. Le Cian

è rimaſa gran parte intiera. Màla mia diſcordia dal Il Cluuerio è

puerio né è intorno è queſto,percioche io no approuo il di più coſe

er ſuo che l'adito dal Sannio nella Cipania fu per altro tifº
o,che per le anguſtie di Arpaia; il qual, forſe, riſponder

ebbe,che l'eſsenpio del ſudetto cammino dell'Imp. Lu

ico non ſodisfa all'antichità, di cui ſi ragiona. Etinuero

egli,ò chiunque altro, il qualvogliahaueſſe di ſoſtenerla

opinione, non mi acconſentiſſe, che ſi fatti eſempi di

antichità ſianbaſtanti in pruona del creder mio, io

lie in vano miauualerei di quell'altra memoria della.

- AVA. “Via
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Via Beneuentana che ſi legge nella Veſcoual Bolla del Cº.

ſertano Veſcouo Rannulfo,la qual è dell'anno 1113 già dal

noſtro Michel Monaco nel ſuo Santuario diuolgata Etfor

, ſe non più vilmente potrei produrre il racconto, che iº

negli Atti di S.Priſco, primo noſtro Veſcouo, & Diſcepolº

del Saluatore,il quale ante cinitatem in via, qua duit Benº,

uentumcum duobus miniſtris ſuis habitabat. Appreſo allº

luogo poi gli fà dato morte da carnefici del Gentili, dº

hebbeancor ſepoltura,S doue eſſendo ſtato iſtituito Vnº

tichiſſimo Cimiterio,vi ſi accrebbe vn caſale, tuttauiaºP

pellato dal ſuo nome, ch'è da quel lato del ſito di Capº
antica, per lo quale, laſciando alquanto fuori di ſtrada nel

deſtro lato le ruine di Sueſſola ſi peruiene, prima cheinº

neuento in Arpaia. Ne so quanto conto ancor ſi farebbeº
- a nome del caſale, il quale chiamaſi. Santa Maria a Vicº : nel

º tenimento di Arienzo,ch'è per lo ſteſſo cammino, quantº

que à parer mio ſia grande argomento di antica viaiº

che fà dettº me.Vico come più volte ho notato Sarammiadunquefº
APPº º º di auualermi di altro più fermo argomento, 8 di antichiti

" maggiore Et qual potrà eſſer migliore di quello che ne pºi

,di Regi ge Strabone nelle parole del lib3;ch'hò recate non moºº

per la mede dietro il qual diſſe che la via già diſteſa da Regio in Roº!
ſima"º ſi congiungeua con l'Appia nella Campania ? Tertia viº

".i. à Regia per Brutios, Lucanos, 3 Samnium in Campaniamº
cens,atque in Appiam per Apennini montana. Et anche à die

tro hò dichiarato che queſta via menaua in Capua persº

lerno per Nocera, 3 per Nola:ſiche parimente appreſſo quº

ſta via fu Sueſſola ſenza dubbio veruno.Nè di altra viainº

ſe Liuio nel lib.7 nelle parole riferite non è molto, dicendº
Strabone,se che ab Sueſſula nuncijtrepidi Capuam,inde equites citati adVa

Liuio riſcò lerium Conſulem opem oratum veniumt. Et più chiaramentº

i"illºnel lib.26.mentre deſcriſſe l'ultimo combattimento de Cº
Tati, puanico Romani ſotto i muri della medeſima antica città

noſtra,douehà in queſto modo. C.Nero Propretorcum eſº

tibus ſexta legionis,via,que Sueſſulam fert; C. Fuluius Flacº

legatus cum ſociali equitatu conſtitit è regione Volturni ammi,

Nerone occupò il lato della città verſo l'Oriente d'Inuer

no:& Fuluio l'oppoſto verſo l'Occidente della Eſtate. Hor

di queſta Sueſſolana via ſon rimaſi aſſai certi veſtigi nel bo

- - - -- - ſco,
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ſco, detto comunemente. L'olmo Cupo; & nel tenimento

del noſtro caſale, chiamato. Le Maſſarie, dal quale peruené

doſi aſſai appreſſo al luogo, dal nome dell'antica Chieſa di

S.Anaſtagio appellato con popolar vocabolo Santo Naſtaſo;

ch'è frà due altri noſtri caſali: l'Vn detto.S. Nicola della Stra

da:& l'altro. Caſapulla,ſi ſcorge,che iui, quaſi per vin miglio, -

& mezzo fuori della medeſima città antica,ella ſi congiun- ,

genacon vna altra antica via,la quale di Capua vſcita,me

naua per lo ſudetto caſale di S. Nicola, il quale per queſta ,

cagione vien cognominato a quel modo; & per quell'altro

di S.Maria a Vico,8 per Arpaia in Beneuento.Talche ſenza -

Verun fallo queſta altra via, in cui la Suehelana, che comin- e

ciaua dà Regio, s'abbatteua, fù l'Appia, come ci dichiarò -

º Strabone. , - -

Mà io mi aumeggio, che il Cluuerio fe pure la ſua mag- Fà la Pia ,

gior forza nel dire del medeſimo Geografo, il qual deſcriſſe º dife
Calatia nell'Appia frà Capua & Beneuento, la qual cittàno"Cala

è chi non creda, che hora ſia Caiazzo,ch'è di là del Voltur

no,& quaſi per otto miglia di Capua antica più Settentrio

nºtifiche contenga acconſentirſi che non potè quella via ,

-

r . - A -

traſcorrere per Arpaia, che di quà del ſudetto fiume di mol- , -

temiglia, verſo il noſtro Oriente Equinottiale: mentre al

l'incontro, ſel'Appia ſi riputi dallato di Airola Beneuenta

na,& di S.Agata de' Goti,ben potrà eſſer vero,che di Bene

ºuento in Calatia,ciò è in Caiazzo,º poi in Capua ella per

ºuenina; & dallo ſteſſo lato anche acconciamente crederpo-,

a traſſi che fa l'ingreſſo dal Sannio nella Campania, da Poli- i

º biomentouato. Ne al Cluuerioio negherò, che ancor di Et fà ance

; queſto adito il medeſimo autore habbia parlato, di cui in-rººn antico

si dicendo che la ſecodavia era dallato di Eribano ch'io"
leggo di Trebola: ma ben affermo, che fù molto dinerſo":

da quell'altro per lo quale diſſe che ſi paſſaua dal Sänio nel-, i

º Campania;nè percio gli acconſento, chel'Appia da Ca-caiazzo.

pua a Beneuento era diſteſa per Caiazzo, per S. Agata de' -

Goti,8 per Airola Beneuétana. Di queſti due aditi da Cau- Aà queſti
dioverſo Capua, 8 perciò dal Sannio verſo la Campaniaº". due i

ºsmche non ci eſpoſe al modo di Polibio diſtintamente,“ tuerſi

i ſiti, moſtrò nondimeno hauerparlato Liuio nel lib. 9. in

Quelle parole. Earumfama rerum,magis tamen ſpes Campana
2 XVI. - e defe
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defettionis,in quam coniuratum erat,Samnites in Apulian verº

ſos,rurſus ad Caudium reuocauit; vt inde ex propinquo,ſi qui

motus occaſionem aperiret,Capuam Romanis eriperent. E) son

Liuio iſlu-ſules cum Romano exercitu venerunt,6 primò circaſaltus, un

", "atrimaue ad hotem iniqua via eſſet (ecco due di quelliadi
p, di Polibio: l'rno dal lato di Trebula, ch'è quello verſo Ca

ſcontrato. iazzo; l'altro dal lato di Arpaia, ch'è queſto verſo Sueſſola)

cunttati ſunt. Deinde Sammitesper aperta loca breui circuitº

(intende per queſto adito di Arpaia,3 per S. Maria a Vico)

Liuio ºmen in loca plana, Campanos campos (forſe queſte parole. Campº º
dato » º º nos campos. ſono vna chioſa, aggiunta di fuori, ma queſti

" º luoghi piani ſon quelli in cui giaceua Sueſſola, donei Suº

niti hauean prima sfidati a battaglia i Romani) agmen di

mittunt,ibique primàm caſtra in conſpettu hoſtibus data Etciº

che ſegue del fuggir de Sanniti,rotti da Romani i quali nº

º º penſarono di potere eſſer ſicuri,finche non furono peruenuti

in Beneuento,la qual,forſe, per la ſua lontananza dal luogº

del conflitto,parue di Caudio,ch'era sù la medeſima via più

pe' quali al ſicura. Adunque di queſti due aditi non fù conoſciuto di

"""che vn ſolo, ciò è quello per Airola, 8 perº

"ſi"Agata aſſai più impedito, 8 più ritorto dell'altro: &perº

,medeſimo adito º non già per queſto di Arpaia, ch'erap"

Arpaia ſpedito & più breue, egli riputò, che fù diſteſa l'Appia da

Capua à Beneuéto.Delche quatunque io préder potreimº

rauiglia, nodimeno me ne aſtenerei,ſe per vn ſi fatto credº

ſuo non fuſſe egli caduto in vna altra ſconueneuolezzaincº

parabilmente più manifeſta, 8 maggiore, la quate è queſti

, che ſe l'Appia,come notò Strabone,ſucceſſiuaméte per Cº

ſilino, che fù dal lato del Volturno verſo Roma; & per Cº.

pua,che fù di qua del medeſimo fiume;& per Calatia, inteſa

per Caiº pur di la del Volturno e per caudio di nº"
e di quà delle ſue acqueconduceua in Beneuento:douette ſi

la diſtanza di poche miglia, quaſi à gara del raggirarſi di

queſto fiume,non vna volta ſola:mà ben trè volte col corſo

delle ſue acque eſſerſi incontrata la prima paſſandoſi da Ca

ſilino in Capua la ſeconda da Capua in Caiazzo: & la terza

da Caiazzo per Caudio in Benevento; ilchè voglio, che da

ogni altro ſi giudichi, quanto ripugnial coſtume de Ro

mani i quali per rendere i loro viaggi il più che poſſibilfuſiº
- - - facili,

º

;
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"º calatia, non ne rimarrà più ilogo di dubbitare, nè

ºttº ſito dal ſuo di breue ſpatio lontano;come il cammino

ºiº corti, poſero ogni cura, diſſeccandopaludi,fgom

bando boſchi riempiendo valli,ſpianando monti, & fabri

ºper ogni luogo del ponti, che le vie fuſſero dirittiſi

ºpoi qualcoſi gran città fà Calatia, o diremo Caiaz
º,che fuſſe douuto tenerſene egual conto,che di Capua, Sc

per ſua cagione diſtenderſi la regina delle vie coſi ritor

ºrtamente ella dal medeſimo Cluuerio fu creduta n.

Pºi caſtello perſuaſone da quel dire di Silio nel lib. 8.

- Nec paruis aberat Calatia muris.
39

"rebbe replicarmiſi che per ogni maniera l'Appia fu
ºalatia & doue parla il fatto debba tacerla ragione, il

ºaſſai vero.Mà qualbuenaragione può cotradire al fat

"giPur non ſia fuori di ogni ragione? Adunque ſe noi e nenams.

"ººr potremo, che frà Capua,8 Caudio dal lato diSueſ no verſo ca.

ºl fiaſcuna città nello ſteſſo, inpoco diuerſo modo ap-" ºsse

ºſito delle Forche Caudine, e del corſo dell'Appia, ne

ºl'ingreſſo dai sanio nella Campania per Arpaia, Di Cau

ºnondimeno conuien,che prima alquanto ſi ragioni,

ºquella città nel luogo,douehoggi è Arpaia, o forſe in ºr7.rºi,

- - - - - - - - - - contcrno di

ºppia richiede;& ancor ne porge grande inditioino- Arpaia, doue

º divna ſua vicina terricciuola, nel ſuo lato Meridionale, è Forchia ,

º la qualſi appella Forchia, che par diſceſo dal famoſo nome detta dalle

Forche Cauºle Forche caudine né egli è coſi nuouo, che non conti le dine.

ºººlte centinaia di anni, hauendoſene mentione fin dal

"no 883 di Criſto nella iſcrittione del ſepolcro del Duca

"Napoli da me e da altri diuolgata ignara detto ino

"iraccontanſi alcune ſue impreſe contro de Longo- .
ºrdine ſeguenti veri barbaramiatini. -

” ºi vbi Bardos agnobit edificaſſe caſtellis, -

3) 4ºrre, Atelle diruit,cuſtodeſque fugauit.

” 9ºncuſſa loca Sarnenſis, incenditur Furclas.

º ºa letus depredans, cum ſuis regreditur vrbem,
Nel reſto Caudio non appartenne alla noſtra Campania: Nºn º":

"Sannio,6 à gl'Hirpini,come altre volte ſi è dimoſtra- ".º
ººonde i Caudini eſpreſſamente da Liuio nel lib.23. furo-,.

ºochiamatiº auraiti in quelle parole: Eadem aeſtate Marcel- ti. -

º ab Nola, ſºardi preſidio obtinebat, crebras excurſiones in

à º I. Y y agrum

-
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agrum Hirpinum,6 Samnites Caudinosfecit Et di nuotond

lib.24. Fabius in Samnium adpopulandos agros, recipiendºſi

armi,qua defecerant,vrbes proceſſit. Caudinus Samnisgraniº

Polibio e- deuaſtatus.Aſſai vera adunque è la emendatione del corº

mendato. to teſto di Polibio nel lib.3; che nel principio di queſto Di

ſcorſo io propoſi, in cui leggeſi, che i Daunii eran dall'Oriº

tal lato della Campania, è vero de campi intorno Capº,

in cambio de Caudini.Nè Strabone,il qual diſſenellibº che

le due vie per le quali ſi veniua di Brindiſi in Roma, ſi mi

uano in vina ſola apud Beneuentum ad Campania, allargò lº

Campania oltre Caudio verſo Beneuento; hauendo inteſo

che congiungeuanſi di quà di quella città verſo la Campº

nia;poſciache ſoggiunſe, come ha il ſuo interprete, che inº

Strabone a Romam vſque Appia via ducit per Caudium, Calatiam, Caiº

illuſtrato, 8 Caſilinum.Siche 'vna conducendo (per ſeruirmi anche delle

ººººº parole dell'interprete dello ſteſſo Geografo) per Peucetios,

qui Pediculi dicuntur,6 Daunios,º Samnites. Beneuentum vſ.

que;qua in via ſunt Egnatia,Celia, Netium (forſe. Natiolanº

hoggi.Gionenazzo.mà di Celia non ſaprei, che penſare)Ca .

nuſium, Herdonia:8 l'altra traſcorrendo perOria per Taran

to,& per Venoſa:doueaancor queſta condurre di quà diVe

noſa per quei luoghi dal lato di Benetento verſo Mezzo

giorno,doue hora ſono due caſtelli: l'vn detto Chianche: &

l'altro. Chiachetelle:dalle pietre quadre, di cui era fermata la

medeſima via, le quali latinamente dicoſi. Plance& dal no

ſtro volgo. Chianche;&nel diminutiuo Chianchetelle:delche

alquanto più à diſteſo nel lib. 1. dell'Hiſtoria de'Longobar

di hò ragionato.De Sanniti fu ancora quel monte, che pa.

de' gàali fà rimente è frà Caudio, 8 Beneuento, & da Latini fu detto.

ºiº Taburnus. ch'hora ſi appella. Taurno, a quali conueneuol

iºmente l'attribuì Vibio sequeſtro dicendo nel Catalogo deo Monti.Taburnus Samnitium Oliuifer.perciocheSeruionò in

teſe di queſta Campania:mà di quella de' ſuoi tempi, come

seruio illu- fece altre volte:il quale nelle Chioſe ſopra il lib. 12. dell'E-

ſtrato, neide di Virgilio laſciò ſcritto, che Syla mons eſt Lucanie

Taburnus Campania.Mà hormai conuien per la Via Appia,

dimoſtrataci da Strabone dal Sannio nella Campania, da

Caudio nella mal notaCalatia ritornare:

3 XVII: l
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º IXVII. Calatia, è ver. Galatia. città: al preſente

º eſtinta. Acerra. Atella: ambedue città.

º Nè mi deuerà eſſer di malaugurio, ſe io in queſto cam- Hansitatesa

i mino mi accompagnerò con Hannibale, il qualeguidato, ritornande

º per coſi dire, da Liuio, fece ritorno di Taranto in Campa- :ſo::

a sia per la via deſcrittaci dal ſudetto Geografo, per liberarº,

Capua dall'aſſedio de Romani; percioche quantunque il º

i lo sforzo riuſcì del tutto vano, io non mi auualerò delle º

ſe armi, a Capuantinfortunoſe: mà dell'acquiſto da lui

º fatto di Calatia in quel ſuo viaggio, della qual città hora e

i andiamo ricercando.cum in hoc ſtatu, diſſe Liuio nel lib.26.

, sdCapuamres eſſent, Annibalem in diuerſum Tarentina arcis

poliunde,Capuaqueretinende,traheba
nt cure. Vicit tamen re

i i ſºedus Capua Etappreſſo. Igitur magna parte impedimentori

i relitta in Brutiis,ºr omnigrauiore armatura, cum delettis pedi

"iunquequinpotere aptiſſimis ad maturidum iter,in

riº Campanian contendit. Quinon penſo che mi ſi debba nega- Strabone,se

il ºche quel capitano tenne la via, dimoſtrata da Strabone, Liuio riſca.

|º º qualſicongiungeua con l'Appia frà Caudio, 8 Beneuen-trati.

º º Mà Liuio ſoggiunge.Secutitamea eum tam raptim eiitem,

", ºra& triginta Elephanti. In valle occulta poſt Tifata, montem"ſi:

ºrsinentem Capua conſedit. Adunque fermo i ſuoi alloggia- - -- appreſſo del

ierati di quà del fiume Volturno, doue ſenza verun contra- iſTifo
-

to se il monte di quel nomessº la mentouata valle ſarà ſtata la

quella, la qual giace dietro del medeſimo monte, 8 verſo

Settentrione finiſce in vin campo, dal cui deſtro lato è la cit

tè di S.Agata de' Goti,ch'hò mentouata à dietro, 8 dal ſi

niſtro è il caſtello, detto. Limatola: & verſo Mezzogiorno

surage al caſtello che ſi appella Madaloni il quale è nella ,

via, che di Arpaia per lo"i S.Maria à Vice verſo Ca- - - - - -

º pua conduce Mà Hannibale iui peruenuto, qual coſa fece , riſº iº

º ! Sgiº Adueniens, diſſe Liuio, cum caſtellum Galatiam,preſidio"A"

ºvipulſo,cepiſſet in circumſidente, Capuam ſe verti: pre-, i

ºiſis antènunci, Capuan,quo temporecaſtra Romana aggreſs LATIA di

º eſet;vteodem & illi ad eruptionº parati, portis omnibus qua del Vol

ſeſe “finirent. Etecco,che aſſai facilmente habbiamo con" nel:

a -- – - - - - Y Han. "Atº
- y 2 -

-
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riannibale fatto acquiſto della Calatia,ò ver Galatia, menº

touata da Strabone che da noi ſi ricercaua di quà del Volº

turno nell'Appia frà Capua, 8 Caudio; la quale percioch:

non fù lontana dalla ſudetta valle, conuien dire, che fù mol

to vicina a Madaloni. Nè di altra città, d ver caſtello par

mi,che inteſo haueſſe lo ſteſſo Liuio nel lib, 9. deſcriuendo

l'inganno fatto da Sanniti a Romani, onde diuenne cotanº

ri io allu- º famoſo il nome delle Forche Caudine, le cui parole ſon
11 -

-

- - - - -

ſtrato queſte. Hac non leta magis,quàn vera vaticinatus esercitº di

io,circa Caudium,caſtra quàm poteſt occultiſſime locat. Inde ad

Calatia,vbi iam Conſules Romanos, caſtragi eſſe audiebat (nella

ſolita frontiera,di cui à dietro ſi è ragionato) milites decipa

ſtorum habitu mittit. &c.Et in vero dopo, che per l'Itinerario

del Peutingero aſſai manifeſtamente ſi era veduto, che Ca

ſilino non fù appreſſo al mare, doue quella città fu collocata

da Biondo,8 da molti altri;ma che fù nel luogo, in cui ho

ra è Capua nuoua, non doueaſi del ſito della Calatia nella

Via Appia, che ſi è inteſo da Liuio, più dubbitare il qual
con chiarezza era ſtato anche dimoſtrato da Appiano Aleſ

21entouata ſandrino nel lib.3 delle Guerre ciuiſi, mentre ragionando di
da altri an- Auguſto, deſcriſſe davn lato di Capua Caſilino, 8 davn'al

ºº tro queſta medeſima Calatia, è la diremo Galatia, la qual

potrebbe eſſere ſtata la Calatia, ch'hora ſi dice Caiazzoſe,

del ſito di Caſilino fuſſe ſtata vera la prima opinione. Le ,

Appiano parole di Appiano in latino ſon queſte. Caſar autem veri
Aieſi iſlu-tus nè ille (intende di Antonio) cum exercitu reuerſus, ſe op
ftrato.

primeret,deſtitutum praſidio;cum pecuniis properauit in Campa

niam, veteranos à patre in colonias deduttos,ad ſuam militiam

reuocaturus.Movque primi,m ad ſepellexit Galatiam,dein Caſi

i manife-linum ſitas ab vtroquelatere Capu e.Mà non ſi ſcorgeua tutto

ſ: # ciò paleſemente nel medeſimo Itinerario, ſenza eſſercibiſo

"gnodi andarne ricercando in altri autori? In cui non ſola
tor. - Ca- mente le diſtaze de luoghi per via de'numeri delle miglia,
razzo.

ſucceſſiuamente ſecondo il loro ordine ſi veggon notate:mà

- - vi ſi rimirano anche deſcritti in tauola piana i loro ſiti, 8 i

loro aſpetti; fra quali luoghi nel Segmento 4. doue ſi con

tiene queſta parte dell'Italia di quà di Roma, ſi legge il no

me divna città collocata di là del Volturno, in queſto mo

do-Gahatia & appreſſo poi il nome di vna altra, in queſta a

altra
- -

li
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altra maniera.Adiefas.nè può dubbitarſi, che per quel nome

ſi dimoſtra Calatia, ch'hoggi è Caiazzo: & per queſto Ali

fe, già città de vicini Sanniti, Et dall'altro lato di quà del

medeſimo fiume vi appardeſcritto il cammino da Capua

àBeneuento nel ſeguente modo. . . . .
º ' : :

Caſilini - . . . . . . . . . 3- 1 i

, Capua. III- -

Calatie. VI, 2 , . . . . . . . . . . . .

Ad Nouas. VI, 9 , . . . . . .

Caudio. VIII., - - - - i - - - - : :: : --- -

Benehento XI. . . . . . . . . . . . .

Era adunque pur troppo manifeſtamente vero, che la Cala

ti per la quale da Capua in Benguentoſi peruenina, fil di

quà del Volturno; & che non biſognaua deſcrilierla Via

Appia per quell'altra lelſudetto Itinerario hebbe il Cluue- Il Cluteriº

io notitia aſſai piena;& eſſendoſene auualuto ſpeſſe volte,"

nèproduſſe ancora ragionido di Caudio queſta parte,ch'io" “

n'hò recata;ſiche non poſſo comprendere per qual maniera e,

egli in tanta chiarezza non ſi auuide egualmente dell'vna a

che dell'altra; 8 donendo purtroppo bene eſſerſene auue i

uso eſſendogli piacciato tuttavia di confonderle in sua

- ſola più toſto volle queſta,chiera di quà del Volturno con -

maggiore ſcouenenolezza della preſa deſcrittione che quel- -

la di là dall'Vn luogo traſpiantar nell'altro. Mà ſe queſta º

malnota Calatia,al dire di Linio, fù vicina al luogo, in cui .. .

hora e Madaloni;& ſecondo il ſudetto Itinerario fà lontana º "ſº

ºCapuaperlo ſpario di ſeimiglia, noi potremo eſſercer iº".
che fù doue al preſente veggonſi manifeſti ſegni del foſſo,"

º del muro divina città non molto ampia, della quale nel caſerta ep

"peſtre luogo ſono rimaſe alcune picciole chieſe deſerte, ".º

la maggiore" , ch'è la più intiera dedicata a S.“

ºcomo Apoſtolopride il nomeiacòtrada, che per altro
modo dal nome"città vić chiamata.Le Galazzi

eNè hò verun dubbio che fù ſuo Veſcouo quello Alderi

º " quale nell'annº 979 con altri Veſcovi della Prouincia a

"
,

-

i"è el'altra Calatia poiannouerato ,

i Santi Ego Aldericus Calaitina Eccleſia Epiſcopus conſenſi, si

º ſºſtiti intorno la interpretatione della quale chieſa
IXVII, -

Cala

-

-

-
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- Calatina eſſendoſi variamente, S molto aggirato il noſtro

Michel Mº Michel Monaco nella Par.4 del ſuo Santuario, finalmente

ººººººº nella Ricognitione del medeſimo ſuo libro,da meammoni

tone,ſi appreſe à queſto creder mio non hauendo potuto ri

fiutarlo;poſciache nella Bolla di Rannulfo Veſcouo di Ca'

ſerta, ch'hò meatouata altra volta à dietro, 8 da lui ſteſſo

era ſtata data alle ſtampe, ſi legge il nome della chieſa di

siche alcuni S. Maria de Calatiafrà quelli delle altre chieſe di quel Ve

autori, che ſcouado nel quale il ſudetto luogo,detto S.Giacomo è tuttº

pareuanº hº uia compreſo. Della medeſima Calatia ancora, dal cui lato

i. Meridionale fà Sueſſola, e dall'Occidentale fu Atella, 8 è

,Caſerta dalSettentrionale, parrebbe a me di credere, che

A di queſta. parlò Herchemperto nel Num3o. & non già dell'altra che

da Caſerta,8 da Sueſſola,col framezzo di più del fiume Vol- º

Herchem turno, è di molto ſpatio lontaua. Le ſue parole ſon quelle,

fiº Pandonulfus Sueſſulam, Landulfusautem Caſamirtam, Lande

º nulfuscaiazia,abillius genitore caſtrum iam dudum quaſi un

intrauerunt,6 coeperunt depredare omnia in circuitu Et ſimil

mente di queſta Calatia inteſe nel Num 28. doue delle me

Luio se si deſime trè città ragiona hauendo ben poi inteſo di Caiº
iº illuſtrati zo nel Num,4t.come dichiarerò al luogo ſuo Etforſe an

corLiuio, &ſeco Silio, non di altra che di queſta Calatia

parlarono; la qual diſſero, che inſieme con Atella, 8 con º

Capua ſeguìle parti di Hannibale. Et Fetopiù fermamen.

te,il quale frà le Prefetture de Romani della prima manº

Feſto illu-ra,cheran tutte di quà del Volturno, ne nientouò vna dellº

ſtrato 8 am ſteſſo nome (alcuni ſuoi codici hanno.Calateum. nè ſaprei

" dire,ſe in luogo di Calafium.onde il ſudetto Arderico ſi ſoº

".º toſcriſſe veſcouo della chieſa calatina ) le cui parole te
cai nel primo Diſcorſo, ragionando della Campania Ca

puana Laonde io hò per certo, che riſtrettamente ella nº

fù detta Calatia, ma in alcuno altro aſſai ſimil modo;& che

per queſta cagione eſſendo poi ſtato ſcambiato il ſuo nºme

có quello della vera Calatia percioche era già rimaſa eſtin

ta:eſsédo l'altra tuttauia in piede:anche eſtinta ogni notifiº

la quale ns ne rimaſe. Crederei intanto che primieraméte fidetta Ga.

diſcontiene latia come ſi legge appellata nel ſudetto lib.26 di Litiº º

chierata anche nell'Itinerario del Peutingero, ſe ſi oſſerui, che il ſuo

ºnome, e quello di Calatia,bencie alquanto corrotti, i fº
- - - - - - reil9
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ºdeſcritti ſcambieuolmente l'un per l'altro; & il girſi

"iquel luogo. Le Galazze.qual'altro ſuo nome ne dimora

“ Miſepire alcun voglia, che propriamente non fu queſto,

º conſentirò,che latinamente fà quell'altro. Galatium; &va

riando la pronuntia.Calatium col quale la medeſima città,

" già caſtello, ne citati codici di Feſto,3 nella ſottoſcrittione

di quel Veſcouo appar mentouata:benche per l'auuenire io

º la dirò più toſto Galatia per to iere l'ambiguità dell'altra

i Calatia: noneſſendo ben manifeſto, ſe fin dal principio fu

º chiamata Galatto,ò verCalaito.Nelreſto queſta Galatia,co- Eſſendo in

º meci eſpoſe Herchemperto nelle parole, ch'hò recate à die-ºrte il di

º no, eſſendo ſtata aſpramente ſcoſſa dal padre di quel Lan-"ſi

º donolfo,da lui mentouato, il qual fatto cade prima dell'an-fi -º no 862. (noioſa coſa, 8 aſſai fuori del noſtro propoſito ſa- sº

i ribe quiridire quelche intorno ciò nel lib. 1 dell'Hiſtoria

de'Principi Longobardi hò ſparſamente notato) & final

" mente per altre ſue nuoue calamità eſſendo ſtata del tutto

abbandonata da ſuoi cittadini parrebbe che nel tempo del
º ſdettoſuo Veſcouo Alderico,cio è nell'anno 979 era tutta

uia in piede;ilche non ardiſco,nè di affermare,ne di negare:

màauuertirò ben queſto,ihauerebbe potuto hauer

(se il titolo di Veſcouo della Chieſa Calactina, non eſſen

º ºspiù in piede la ſua città,li cui habitatori eranſi ricoue

º fai in Caſerta chiara per cagion del ſuo ſito da ogni hoſti

º liti più ſicura non in diſſimi modo, che i Veſcoui di Foro

º Claudio la quale fà anche città della noſtra Capania, dopo

º che il ſuo popolo paſsò in Carinola, ſeguirono nondimeno

divſare l'antico nome del loro Veſcouado per molti anni,

º come dimoſtrerò poi. Mà della Veſcouale dignità della s Ma queſto è

cº Chieſa Cala&ina, trasferita in Caſerta, è aſſai volgar fama più certe che

º "Caſertani, alla qual nonveggio,douerſi nega fede:bé-":
º che nel reſto ne ſia ignoto il certo tempo, il qual douette »ſ::

precedere, non ſolamente la fondatione della medeſima Ca-, i

º ºttana Chieſa edificata dal ſuo Veſcono Giomanni nell'an-ſera.

º "gas màl'anno ancora 1113 della Bolla del Veſcono
º ºnnifo in cui ſi fa metione della chieſa di S.Maria adca

º ºine Ritagià quella città,8 il nome del ſuoVeſcouado.

ºancor Acerra città della noſtra Campania,la qual tut

sºl primo nome ritiene il ſuo anticoter"quaſi di

----- --- tret

A - II.
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ºERRA, altrettanto ſpatio eſſendo più Meridionale di Sueſſola di a .

i ai"A! quanto la medeſima Sueſſola fu più Meridionale della Ga- .

,d, ii, latia, che ſi è dichiarata parimente frà Capua, & Nolaina i

de:infeconda vn fertiliſſimo terreno, altamente lodato da Virgilio nello si

di babitato 2 della Georgica,hà coſi vicino il fiume Clanio,hora detto ai
ra e Il Lagno;che ſe le ſue acque ne tempi antichi le furonomº sir

Heste anco, no amiche:hoggi le proua niente meno dannoſe. Della ſua i

vari, fru fondatione non è autor veruno, ch'io ſappiahauerparlato, e

nºi da san & ne tempi delle guerre dei Sanniti con gli Etruſci di Cº i
º rº: pua,& poi co Romani,ch'hò accennate a dietro la ſua for ...

:"ituna non douette eſſer molto diuerſa da quella di suetoi i
ii.“ poſciachelin vn fito, del tutto pari al ſuo era collocata. Hº

detto nel primo Diſcorſo, che appartenne alla Campº i

nia Capuana, 8 in queto che da medeſimi Romani in pre- i;

mio de' ſuoi meriti per l'occaſione di quella guerra Sanniti- i.
cafù donata a ſuoi habitatori la lor cittadinanza. Nè sio An:

non vorrò inutilmente ridire quel poco che da altri nè ſta- siti

to raccolto potrò più à lungo ragionarne. -

ATEtLA, Di Atella parimente la qualfi dall'altro lato del Clasia "
antica città verſo Occidente, ma dalle ſue acque alquanto lontana, ſi

ºsti ºſº. Capua,8 Napoli di pari interuallo,né men ci è ſtata laſciata -

dagli antichi ſcrittori materia molto copioſa:ſiche non ſap- "

piano nulla dei diſtinto tempo nè della ſua fondation " "
della ſua ruina : Ben le faucile Atellane, chiamate da Liuio "

nellibº genus ludorºm aboſis acceptum, ci porgono gli "
che argomento che fù citta degli eſei,8 perciò di antichi,

ſimi natali; & lo ſteſſo anche può raccoglierſi dal dire di

Stefano Bizantio, s'egli habbia parlato dei propri Opici º

habitatori di pari antichità di queſta regione, e ſecondo i

alcuni da ſudetti Oſci non diuerſi;& non habbia dimoſtra i

º

0 vero degli

6pici.

, ti come notai ragionando di Cuma, all'uſo dei Greci, ſotto

- - - il lor nome quelli,che da Latini furono chiamati Campani, º

a dicendo, ſe ſi faccian latine le ſue parole, in queſto modo i

Atella opidum opieorumin Italia inter Capuam, e Neapolinº

6entilitium inde. Atellanus. teſte Polybio lib, rx. Ma di qua

non altro dei fubi primi autenimenti più memorabili al

i", prender poſſiamo ba Cicerone nell'Epiſt.7 del librº dei
i", Famigliari, ſcrittédo à Caio Cluuio,vien métouato vn cam

gia, po nella Gallia, poſſeduto da Atella, coſi dicendo. i
- - - - - - - - . . . . ſuſh º

),
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º Aººnde agrovettigali municipii Atellani,qui eſſet in Gal

Zºilguale douea eſſer di molte rendite; poſciache ſoggiun

sa 43nnicipifortunas omnes iniſto veſtigali conſiſtere. Dalche

iº non conuiene, ch'altri fallacemente creda poterſi raccoglie- -

i re che gli Atellani n'haueâ fatto acquiſto per via di qualche -

i bellicoſa impreſa, leggendoſi di ſimil dominii di altre città, -

; &nella ſteſſa Gallia,3 altroue,delle origini dei quali no può

renderſi nè vna,nè molto certa ragione. Così lo ſteſſo auto

i renell'epiſt 11. del medeſimo libro, ſcriuendo à Bruto, ci

si eſpoſe,che ancor Arpino poſſedeua ſue rendite nella ſudetta

- Gallia;& la noſtra Capua hebbe in Creta la regione, appel

a lata.Gnoſia delche parlò Dione nel lib.49. & il noſtro Velle

º io nel lib.2 per tacere del capo Lucano,di cui nel primo Di- -

ſcorſo ſi è ragionato. Atella nel reſto era in piede correndo Eſſendº º

il nono ſecolo di Criſto, come può oſſeruarſi nel Num. 6o. "i"

&nel Num.72 dell'Hiſtoria di Herchemperto, & ſe tuſſe, ".
º vero quelche alcuni moderni ſcrittori han detto, che dalle dei eſſerne

ſue ruine,delle quali,3 del ſuo foſſo, 8 del ſuo muro,ſi veg- nata la vici

gon-o manifeſti ſegni appreſſo il caſale, appellato.S.Arpinº"

º di Aiella, hebbe i ſuoi natali Auerſa, città nuoua, quaſi di iº

a due miglia verſo Settentrione, ne hauerebbe ancor toccato º º

e Vvv Glecimo;percioche il Normanno Conte Rannulfo, detto

º ancora Rainulfo, preſe a fondar quella città nell'anno

g: io3o di Criſto, come dimoſtrerò in altra occaſione ; & fù - ,

g: la terza volta, ch'egli cercò a ſuoi compagni dar ferme º

da ſedi delcheodaſi Guglielmo Puglieſe nellibi dell'Hiſtoria

di quella gente la quale vſcita in aſſai picciol numero dalla

in Francia & hauendo ogni ſua fiducia nell'eſercitio delle »

s; armi, prima che in altra parte d'Italia hebbe ricetto in que- - .

a3 ºa regione, ma accreſciuta poi in maggior numero, tolſe

iº º longobardi,8 a Greci la Puglia, 8 la Calauria,quaſi col

iº reſto di cioche giace di quà di Roma; & la Sicilia a Sarace

-

a º Iverſi di Guglielmo ſono i ſeguenti. A quali non

zº º egregium quendammox elegere ſuorum, eran piaciu

º º Aromine Rannulfum,qui princeps agminis eſſet ; te le prime e

º º Caai - - paluſtri ſedi

. aius mandatis fas contradicere non ſit. appreſſo il

” Camque locum ſedis prime munire pararent, fiume Cla-,

º º Pedique denſa palus nee non & multa coaxans mio.

º º epia Ranarum probibet munimina ſedis. - -

a-fr II. zz Queſto
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Queſto luogo douette eſſer appreſſo delle paludi per le quali

frà Capua, 8 Auerſa traſcorre il fiume Clanio; laondetfre

do ſtati coſtretti a laſciarlo,

Mr Banendo, IIaud proculinde ſuis aliumſtationibus aptum

edificato e-, Imuenere locum, quem nullo dante tuuamen

ſeconde, 99 Cultorum patrie, proſe munire tuendis

go Conantur: ſic ſe, fatto munimine, cuidam,

so .2ui Princeps Capuanus erat, coniungere gaudent,

99 Principibus Latii prior, atque potentior ipſe

s, Tuncerat. Affines properant, hoc Principe tuti,

, Deuaſtare locos, hoſteſtue viriliter angunt. -

Queſto Principe fù detto Pandolfo, 8 di quel nome ſi

gra un sai quarto,concordandoſi nel reſto a Guglielmo Goffredo Mi

dei Princi-laterra nel cap.6.dellib.1.Mà delle mentouate ſeconde ſedi

pare capº dei Normanni,i quali eſſendo amici del Capuano Principº

º"infeſtauano i ſuoi inimici, nè men ci è noto il proprio luo:
:- laſcia go; benche può crederſi, che fù da quel medeſimo lato di

-
Clanio trà confini del ſuo Principato. Segue Guglielme,

92. Sed quia mundane mentis meditamina prima -

» Sunt ad auaritiam, vincitane pecunia paſim,

95 Nunc boc,nuncillo contempto, plus tribuenti

» Semper adharebant: ſeruire libentiusilli

º» Omnes gaudebant, a quo plus accipiebant :

safeianae Et queſta fu la cagione per la quale hauédo eſſi poiriniciº

l'amicitia- ta l'amicitia del medeſimo noſtro Principe, notato di autº

º ſº e" ritia dal citato Malaterra nel luogo ſudetto, ma egli forſe i

i "itardi ſi era auueduto, di hauer preſo a nudrire, come ſº

di Napoli. dirſi, la ſerpe nel ſeno: ſi appreſero all'amicitia di Sergio,

IDuca di Napoli,ſuo inimico, col quale il lor Côte Rannº e

fo fece ancor parentado, il che ſeguì dopo alcun tempo º

intorno l'anno rogo quando laſciate quelle lor ſeconde º

di, & eſſendo creſciuti in maggior numero, per hauertº

colti in lor compagnia huomini ribaldi, 8 ſcelerati, paiº

rono à fondar Auerſa; delche coſi ſcriſſe il medeſima09º

glielmo.

- - -

Già creſciu , Si vicinorum quis pernicioſus ad illos

ei in maggiºr, Confagiebat, eumgratanter ſuſcipiebane. -

lustrº,

Moribus,a lingua quoſcunque venire videbant,

a infºrmanº propriº, geneficiatar vi vue (vica

,
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º ºto anche confermato dal Malaterra nel cap. 1.
Vè

º " aliquot Gallorum exercitus vrben

,” "iditAuerſam Rannulfo conſºle tutus.
a º Hi. opibus plenus locus,vtilis eſt,6 amoenus.

tri » Non ſata,non fruttus, nonprata,arbuſtaquedeſunti

laiº » Nullus in orbelocus iucundior. bune generoſi

"e e conſuli elegitprudentiaprºmemorati,

i Atutto ciò aſſai ben ſi concorda Leone Hoſtienſe nel cap. Dal tuata
ufraghi 57 delib.1;benche poſſa parerne diſcorde,dicédo che il ſu-". -

i "opuca dopo hº ricºpiatº Napºlitºlºgi da me,"" di

& i deſimo noſtro Principe Pandulfo quarto per lo ſpatio di trè º

a anni che non furono intieri (º chi sà, sè i medeſimi Nor

maiche gli hausandatº aiutº al farne acquiſto,riuoltati
vº da Lui al Duca,la ritolſero dalle ſue mani? I tempi aſſai ben

ºi "engono, delche altroue) Rainulfum, ſtrenuum virum,af

ie, imitateſibiconiunzito Auerſa illum Comitemfaciens, cum ſo

gº di Vorthmannis, obodium, º infeſtationem Principismanere

ira conſtie ait; tuncque primi,m Auerſa coepta eſt habitari. Percio-psus era a

º" che Auerſa à quel tempo douea eſſervn caſtello (di Napo- n. vr .

º lidiſe Giouanni Villano nel cap. 6o del lib.)non prima di ciel caſtello

º voo anni, nè molto habitato, nel luogo chiamato per al- º WePºi

- no più antico nome Aaſeptimi ſopra la via Conſolare che “i

" a menaua, come ho notato è dietro, da Pozzuoli, 8 da Cu

º i maia Capua,doue le ſi attrauerſaua vna altra antica via , Guglielmo

º", la quale dalle città del lato Settentrionale del fiume Voltur- p"

º no perueniua in Atella; & Rainulfo col parere ancora di nºia. .

º", quel Ducalo eleſſe per la opportunità della medeſima via seriati.

i" Conſolare per la quale douette anche fin dal principio eſſer

º MAato edificato da Napoletani, pertrauagliari Capuani,

soº è impedirloro il paſſaggio ne fecòdiſſimi campi,che ſono

icº verſo Cuma,onde frà l'Vn popolo, è l'altro lunghe, 8 aſpre

ero º guerre eran ſeguite. Certamente, ſe advn tal fine non fù

& i eletto il ſito di Auerſa,non può renderſi altra ragione, di eſ ..

:il ſerſi diſpresgiato il ſito della ruinoſa Atella. Adunque per siche quella

farhora ricorno a quelche laſciai non ſi tramutò, come al-i non ſi

ſ trihan penſiato quella città in queſta;la quale habitandoſi al ſia i in ques

º a Principiode Normani in gara de'Capuani,rimaſe anche per

º alcun tempe vn picciol caſtello, come chiamollo il ſudetto

ra rzº e-I. - Zz 2 Leo

-
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Leone Hoſtienſe nel cap. 67. del lib. 2. mà accreſciuta nel

corſo del primi cento anni in vna popoloſa, 8 ricca città, fa

per odio, 8 per vendetta del Capuano Principe Roberto,

la qual poi bruciata,8 disfatta dal Rè Roggiero,8 poi di nuouo da lui

ſº ſi: ſteſſo ſenza dimora rifatta, per oppugnar Napoli, delche ci

,è autore Aleſſandro Abbate Teleſino nel cap. 12. & nel 2i.

Roggiero, del lib.3, dal qualtempo hauendo ella prouata anche varia

fortuna,è finalmente hoggi la più frequentata città di que

ſta regione,toltane Napoli,al cui paragone può ogni altra i

quaſi picciol caſtello riputarſi.Et queſto ſia detto,benche al

quáto più copioſaméte di quelche il preſente luogo mi per

metteua,per recar chiarezza di alcune coſe,men bene cono

Bionde ri- ſciute da moderni ſcrittori;frà le quali è aſſai graue l'error,
fiutato. f" da Biondo,8 da molti, che l'han ſeguito; il qualecó

ondendo in vino vari ſiti, vari tempi, & varijauueniméti,

& ſcambiando vna in altra perſona diſſe nella ſua Italia,che

Roberto Guiſcardo Neapolim Capuamq;vna,eadem q:premi:

obſidione caſtra apud Atellam habuit câmunita; in quibus ci ali

quot perſeueraſet annis, ciuitatem condidit,abipſoque aduerſan

di preclaris, ci potentibus vrbibus effettu, Aduerſeilli nomen,

-,

in rei geſte memoriam dedit. Ilche forſe, l'appreſe da alcuna:

volgar fama,la quale attribuiua il tutto al famoſo nome di

Roberto Guiſcardo,eſſendo quello di Rainulfo men noto;

&il riſtringeua ad vn ſol tempo,ad vn ſolo aſſedio, 8 advn

ſolo oppugnatore ch'erano ſtati pur due;& di ciò baſti. La

- onde hora ripiglieremo il cammino per l'Appia da Gala

tia verſo Capua,fin doue in compagnia di Hannibale con le

ſcorta di Liuio erauamo peruenuti. -

XXIIX. Tifata monte: detto dalle Elei. Anzi più

monti di vn ſol nome; in cui i Sanniti hebbero i loro

alloggiamenti;& poi anche uegli hebbe Han

nibale in più luoghi; & dopo lui Silla.

Saticola città,ò vero. Auſticola.

gl" TI- Mà il medeſimo Liuio m'inuitaà trattenermi alquantº

"frà via col ſudetto Cartagineſe, il quale in valle occultapºo per altro - - - - -- --

"per a, Tifata,montem imminentem Capua,conſedit. E il Tifatavnde

di natura, monti più noti della noſtra Campania; & benche dalla nº

ſtura
-

-

s

::

s

s

l



E) I S C O R , S O II. 365

tura non fù dotato di veruno ſpecial dono, che 'il renda ,

molto caro,fù nondimeno ne ſecoli antichi aſſai famoſo:nè

il ſuo nomepotrà facilmente rimanere eſtinto, mentre i fat

ti del medeſimo capitano, il qualvi hebbe più volte gli al

loggiamenti, ancor lungamente nell'hiſtoria dello ſteſſo au

tore viueranno. Egli, dal cui nome fu cognominato. Tifati- alle cui fal

no- il nobil tempiogià edificato alle ſue falde verſo Occi- defù il net il

denti d'inuerno dedicato a Diana & lontano di pochemi-i" i"
glia da Capua antica, il quale è noto, non ſol per alcune , “

noſtre antiche iſcrittioni; ma è ancor famoſo per le teſti

monianze, che ne fecero, il noſtro Velleio nel lib.2. Pauſa

º nia nel lib.5. Ateneo nel lib.11. ben due volte, 8 l'Itinera

rio del Peutingero: pertacere di quella di Leone Hoſtienſe

nel cap.56 dellib.1:parmi,che fù detto a queſto modo dal- Preſe queſte

la copia delle Elci,alpeſtri piante aſſai conoſciute,delle qua- nome dalle 2

li al principio haueſſe abbondato; il che può crederſene co-ºlº

tieneuolmente per la ſua alpeſtre conditione:più toſto che º

dalla città. Tifata. eſtinta nel Latio prima dell'età di Pli

mio Secondo,di cui egli parlò nel cap,5. del lib.3: è che dal

nome della Romana Curia,ſimilmente detta. Tifata la qual

º Feſto mentouò aſſai riſtrettamente inſieme col medeſimo

a noſtro monte, da lui appellato troppo largamete locus. ſpie

i gandoci anche in vna parola ſola il ſudetto ſignificato di

5 queſto vocabolo nel modo appellatiuo,nel ſeguéte ragiona

re.Tifata, Iliceta. Rome autem Tifata Curia. Tifata etiam locus

i fºtº Capuam. Et perauuentura al pari la ſudetta città º pen, ag

º quella Romana Curia furono ancor denominate dalle El-,s:
ci, dalle quali afferma Seruio ſopra il lib 7. dell'Eneide di ſero altri,

Virgilio,che ſimilmente Preneſte, antichiſſima città pur del ghi,

latio, perGreca etimologia preſe il nome driver ºffre

ideſtabilicibus, queillicabundant : ſe più vero non ſi ſtimi»

ch'ella fù detta dalle corone,inteſſute de loro rami, delche º
ſcriſſe Ariſtotile appreſſo Plutarco nel fine de Paralleli mi

nori;laonde per altro modo fù appellata. Stefano è ver, Co

rona;come ſi legge nell'allegatoluogo di Plinio Secondo la

qual varietà è poco più che nelle parole. Sia nondimeno di -

ciò quelche più altri voglia, queſto è certo, come ci ſpiegò v

l'antico Spoſitore di Horatio ſopra la ſua Ode 9 dell'2; che

eriºsa ſignirassare"I ------------- se
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º 1ºerº naſcuntur:&iliceta, aggiungerò io, doue naſcono

º/ºrſº: molte Elci. Màaltri Codici di feſto leggono. Tifata etian
be" lacus iuxtà Capuam Dalla quallettione, forſe alcunocóchi

i"hi ºerebbe che vicino del luogo in cui ſi ſudettoTempio di

ſo modo. Diana,douehora è vncampo paluſtre, fu quellago,eſſendo

ben conuenuto al medeſimofauoloſo nume, ſecondolaſº

Perſitione de Gentili, º il lago, 8 il boſco de'qualilyn,

Pºi da Criſtiani, per eſtinguer affatto ogni ſemed Idola
fººmbi tria,fuſſe ſtato deriuato al vicino fiume Volturno, 8 l'altro

i" fin dalle radici reciſo.Et diranche potrebbe, che Feſto nonlli illt TatO, tacque del moteilche manchi nel ſuo libro nel quale varia

mete ancor manca gran parte:nè io,ſe probabilciò fuſſeri

pºicontradirei Nel reſto à me pare di riconoſceregi
ombroſi Elceti del noſtro Tifata chiaramente ne verſi disi

iº il quale benche nel modo poetico haueſſe ingranditele
fue ſeluesfingendole ſtanza di Leoni non douette ancor del

tutto fingere la ſua natura ombroſa, 8. opaca,3 congiuntº

rifind, i menº abbondante di Elci,le quali non ſogliono giamaide.
ſuoi Miceli Porre le lor frondi: come, ſe al ſudetto Plinio noi vorremo

ººcredere nel cap.21 del lib. 16:non potremo negarlo all'eſpº

"rienza che ſe n'ha purtroppo volgare. Appellò quel Poettº
ti chiamati - A Cales,citº

danz, ai col nome di Caleno, nel qual modo ancor fù detta Cales, il

leoni, tº di Campania,vn noſtro Capuano, imitando Virgilio, i

- quale vsò,come fà notato da Seruio ſopra il lib.1o della ſua

Eneide, ducibus Italis dare nomina,velfluuiorum,vel monti i

º il finſe nodrito nelle ſelue di queſto monte, 8 hautri

ſpeſſe vºlte vittorioſamente combattuto con fori, 8 con

- Leoni i ſuoi verſi nel lib. 13 ſon queſti.
Silio illu- , Tifata vmbrifero generatum monte calenum
ſtrato. Mºtrierant audere trucem nec corpore magno

5o Mens erat inferior.Subſidere ſepè Leonem,

» Nºdus inire caputpugnas,certare iuuenco,
sº At4ue obliqua trucis deducere cornua Tauri

99 Aſierat,crudoque olimſe attollerefato. m

Ma per sole: Mà, come ho detto, queſto fa vno ingrandimento Poeticº

"benchenon fuori di quelche poteaparere il vero ſe
2,i" il vero ne laſciò ſcritto il più volte mentouato Plinio Seco

;ijido nel cap. 16 del lib.8;& Dione Criſoſtomo ancora nella

poi mancati Oratione 21 intitolata. della Bellezza: i qualii"
C
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the l'Europa hauea in vari luoghi prodotti in alcun ten

po de Leoni,8 le parole di Dione in latino ſono le ſeguen

ti. Certè rem dicis malam, ſi quemadmodum planta, atque ani

malia, ita & pulchri tempore defecerunt, vt Leonibus accidiſſe

aiunt in Europa,neque illorum ſupereſſe genus.Priès verò erát,

& circa Macedoniam,e alijs in locis. Coſi queſto autore, il Silio & Dio

quale parch'habbia voluto appunto toccar queſto luogo dii Criſaſt.

Silio;percioche nel Tifata,qualiique ne ſia la cagione,appe-º

main vno, è in due de' ſuoi colli hora ſi veggono delle Elci.

Nè invero di vn ſol colle fù queſto nome,che da Latini fà Il nome del

vſato nel numero del più,come vſollo Silio,che ſi è già reca-º fº

to,& l'vsò anche Liuio,il quale ſi recherà appreſſo, 8 ogni i;i"

altro; & ancor dinotò più Elceti. Iliceta. nel numero della più, ilrac

moltitudine. Duobus modis, diſſe Varrone nel lib.9 della lin- ciò più di ve

gua Latina,imponitur vocabulum:aut re ſingºlari,aut multitu-º

dine ſingulari,vt cicer:multitudinis,vt ſcala. Et Seruio ſopra il

lib.1.della Georgica di Virgilio. Ea, que pluribus conſtant,

numeri ſunt tantum pluralis ſecundum artem ; vt caſtelli, biga,

ſcafe;licet abutantur Poeta. Et di nuouo ſopra il lib.2. dell'E-

neide 2ue de pluribus conſtant, plurali tantum numero dicun- -

tur. Furono adunque i Tifati, nei quali abbondarono l'El

ci, molti colli fra lor vicini ; che in queſta lingua più ac

conciaméte ſogliò da noi appellarſi il Tfata nel numero del

meno,come di altri ſimili vocaboli è auuenuto; percioche e

gli appellatiui,quando ſiano diuenuti propri, ſono, come gli

chiamò Soſipatro Cariſio nel principio del lib. 2. intellettu ILiuio i -

ſingularia: Auueraſi queſta moltiplicità de'Tifati aſſai bene " illi

nel dire di Liuio, dal quale intendiamo, che non fù queſto

nome di quel colle ſolo, il qual ſorgendo appreſſo il fiume

Volturno in forma di vna acuta Piramide,ſi diſtéde,diſciol

to da ogni altro monte verſo l'Oriente Inuernale; & dagli -

altri vicini colli vien diuiſo per vina picciola valle, che da -

Paeſani ſi appella. Cappuccio: ma ch'egli conuenne aneora,

al reſto de'colli,i quali più oltre ſi diſtendono piegandoſi in

forma di vn arco,verſo Madaloni;ſiche Hannibale nel venir

di Taranto, ſenza eſſer paſſato più innanzi,in valle occultapoſt

º

Tfta,montem imminentem Capue,conſedit. -

Pe medeſimi colli,ch'erà da Capua antica più lontani in

ºPur Liaiº nei lib, doue de Sanniticoſi ragiona. Tf
A KIIX, . . . té,
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I sanniti ta imminentes Capua colles,quum preſidio firmo occupaſſenti de

ºººº gº ſcendunt inde quadrato agmine in planciè, qua Capuam Tifata

i":ique interiacei. Ibi rurſus acie dimicatum, aduerſo due proelio
ſi" Campani intra moenia compulſi. Percioche da Caudio, come

ſtremo colle ſi è dimoſtrato è dietro, lor città, fu lor facile occupar quel

del Tifata-, colle. Et Hannibale ancora iui douette hauere i ſuoi al

ii loggiamenti, all'hor che Fabio Maſſimo,come racconta lº

"““ ſteſſo autore nel lib, 23 eſſendo partito da Cales, hoggiCal.

ui,& hauendo frà via preſa a forza Combulteria Trebula º

a vegli beb & Auſticola, o dicaſi Saticola (del ſito di queſte tre città
e poi anche ragionerò appreſſo, 8 dimoſtrerò, che le due prime furonº

Hanºie dia del Volturno: & che l'ultima fu di quà) ſi conduſſe

nel Veſuio,ò come piace al Cluuerio, in Sueſſola:inter Cº

- puamcaſtraque Annihalis,qua in Tifatis erant tranſduto erº

citu. Percioche ſe diremo, che gli alloggiamenti di Hanni

bale erano ne colli, che à Capua molto più vicini le ſour:
Liuio illui ſtatuano,aſſai temerario ſarebbe ſtato l'ardire di quel cautiſ

ſtrato, ſimo Romano, di auuenturarſi con le ſue genti per ſiſtrº

to,& pericoloſo luogo, quanto era il piano campo di minºr

larghezza di vn miglio frà la città, 8 il colle, da Hannibale

occupato.Ma ſe quel Cartagineſe hauea gli alloggiamenti,

doue io diſſi:Fabio potè alquanto più ſicuramente far quel

viaggio per la ſudetta valle chiamata. Cappuccio: laſciandº

con pari interuallo di due,ò vero di tre miglia per lato, dal

Il quale al- deſtro la città, º dal ſiniſtro i medeſimi più lontani colli.

"Nonperciò crederò io che tutte le volte che Hannibalepº
poſe nel co- ſe i ſuoi alloggiamentinel Tifata gli fermò nello ſteſſo luo

le che ſtura- go;parendomi di douer dire, che gli hebbe ancora in alcuno

ſº º º degli altri colli à Capua più vicini, ſecondo le varie oppor
pade tunità;& in quel colle ſpecialméte ch'hora ſi appella.Mita

mino del quale intender douette Silio nel lib 12 ragionando

del ſuo ritorno da Taranto,che ſi è mentouato più volte, di

lui dicendo che mentre Capua era cinta d'ognintorno dal

Romano aſſedio,

- -arduusipſe

» Tifata inuadit proprior, quà moenibus inſtat

5» Collis,3 è tumulis ſubietiam deſpicit vrbem.

“Alche poi concordemente l'introduſſe à ragionar ſeco

ſteſſo, non vedendo di poterla liberare da quello aſſedio,
in tal modo, - Ce
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- -
-Capuaque vidente -

o Tenga dabo ? An reſidens vicini vertice montis

» , Exſcindi ante oculos patiar ſocialia tecta?
- -

Màio hò non leggier dubbio, ſe à quella volta potè egli ºrº già

auuicinarſi cotanto alla città aſſediata, ſiche fuſſe potutoa-si:
ſcidere a quel colle poſciache alle ſue falde erano gli allog- " ,"

- - - - - - - ece in quei .gianétide Romani:ſe vera ſia l'oſſeruatione di Ceſare i ſi quei

- ſti luoghi,ſia già noſtro Arciueſcouo per la ſua bontà, 8 prudenza di -

memoria frà noi quaſi ſacra;il quale alla legal dottrina,on

de il ſuo nome è celebre per lo ſuo libro intitolato. Variari, Silio rifiu'

ambiguitatum Iuris; & per l'encomio, che n'hebbe dal Ba-º-

ronio negli Aniali Eccleſiaſtici nell'anno 968;hauendo ag

gitolo ſtudio di vna varia eruditione,3 anche quello del

le coſe di antichità,delche fù celebrato da MartinoNauarro

nel Manuale de Confeſſori nel Num.195. al cap. 17. & nel

. Propugnacolo dell'Apologia. De reditib. Eccleſiaſt. hebbe

º ta Di Gioue (fece eglivna diſtinta deſcrittione in pittura e

opinione,che la Porta della noſtra città antica, che fù det

g della medeſima città, che ſi recherà in altro luogo) la qual º

Porta per vſarle parole di Liuio nel lib-26.aduerſus cafira a Ceſare Ceº

Romanaerat, ſi apriua verſo quel lato. Alche reca gran fa- a ioda,

uore l'Itinerario del Peutingero, in cui vedeſi deſcritto il & ſuo opi

nome,8 il tempio di Gioue Tifatino ſopra l'Oriental pun- nione con:

ta dello ſteſſo monte (nella ſua punta Occidentale vien rap-ºº

preſentato quello di Diana) del quale non ſi hauea altra no

titia;ſiche ſe l'argomento,vſato dal Coſta, che Liuio nel lib,

27 habbia menrouatovn tempio di Gioue in Capua,era ri

maſo poco fermo,dopoche il Lipſie nella 4. Queſtione Epi

tolare del lib.4 moſtrò douerſi hauergran dubbio di quella -.

liuianalettione: ſarà nondimeno pur vero, che la Porta ſu

detta fù nel ſitoche ſi è dichiarato, eſſendo douuta ella de

nominarſi da queſto Tifatino tempio di Gioue. E per far
ritorno a queſche laſciai,Liuio invero,il quale più volte de

gli alloggiamenti di Hannibale nel Tifata hauea parlato, va sette 2

Pºi in quella vltima occaſione del tutto ne tacque di rifi,

Mà fermamente nel deſcritto colle, di cui ragionò Silio, al tempio di

al quale fu molto vicino il mentouato tempio di Diana , piene e º

hebbe ne ſeguenti anni i ſuoi alloggiamenti Sila, all'hor" ti

che appreſſo Capua ruppe in guerra Norbano:ſe ben ſifac-"
gli alsoggiaAA l IX e A a a cia menti illa,

.

.
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cia il riſcontro di quelche ſcriſſero di ciò vari autori. Sono

Velleio, lo parole del noſtro Velleio nel lib.z. Poſt vittorian, qua deſt

i". dens montem Tifata cum C. Norbano concurrerat Sulla grate

" Diane cuius numiniregio il ſacratae ſotti, Floro ragioni
lutarco ri- -

"dodella ſteſſa battaglia nel cap.21 del lib.3 diſſe così. Pºi

ſteatrati ,

ſtatim Norbani fufus exercitus. Al che di non moltotesi

po precedette nello ſteſſo luogo vin prodigio, raccontato di

Giulio Obſequéte nel libretto de Prodigi, in queſto modo

Per Syllana temporainter Capuam,cy Volturnum ingens ſigº

rum ſomus,armorumque borrendo clamore auditus, itavt vide

ventur dua acies concurrere perplures dies. Rei miraculo intº

conſiderantibus, veſtigia equorum hominumque, recente prº

trita herba, d virgulta viſa, molem ingentis belli portenderti

Etdel medeſimo prodigio,il quale perauuentura variamº

te ſi raccotaua parlò Plutarco nella Vita di eſſo Silla, nelci

eodice il nome Tifata ſi legge corrotto in queſto altro. Hº

Plutarco phai. Le ſue parole in latino só queſte. Paullòante quàn Sul

ºndato la traiceret,in Campania circa Hepbaum montem hirci duo in

- terdià viſi conflingere, omniaquefacere,e pati,que viriinpº

i gna ſolent.Spectrum autembocfuit,quòd ſenſim à terra elamº

inde in diuerſas partes aeris,obſcurorum ſimulachrorumſimili,

e diſſipatum eſt:hinctandem ex oculis elapſum Nec multòpoſtº

Marius iunior, e conſul Norbanuseoloco exercitus haberenº

ingentes, Sulla,nò acie inſtrutta,non compoſitis ordine copiºſi

communis ardore alacritatis, atque impetu vſas audacie milli

fuorum,profligault hoſtes,teſiſpue ſeptem millibus, Norbanº

incluſi manibus Capua. Fin quà Plutarco. Adunque Silla i

quale di conſentimento ancora di Eutropio nel lib,5. primº

prelio contra Norbanum dimicduit non longe a Capua, è pari

Paolo Oro-mente di Paolo Oroſio nel cap o del lib,5 vtincampº

i",litius attigt (in queſto diſſe il falſo perciochesiladio"
ite arriuò in Brindiſi,8 nella Campania ſi conduſſe per Ti

- , , a ranto,8 per quella via, che ſi è inteſa è dietro da Strabonº

. . . . Norbanum Conſulem prelio oppreſſit.Silla dico,douettehaº

º - re i ſuoi alloggiamenti in alcuno di quei colli, che ſºlº

º, º verſo il fiume Volturno, i quali hebbero alle lorfalde lº

. . . pio di Diana,S: à Capua con lontananza quaſi divnmigº

ſopraſtatiamo i poſeiache dal colle diſceſo, ruppe"
- - - - e - IlC in

-
-

mùn apud Capuam ſub amme Volturno ſigna concurrunt, di

-
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ſi ſtimando che queſto nome ci fa propoſto in ſuo cam-fie e º
ioda copiſti, dal quale io non hò argomenti da diſſenti- " º Cº

all'inferior campo, ch'era verſo il medeſimo fiume, e dal pºlºnai di

detrolato è quel tempio º dal ſiniſtro alla città giungeua"

Ma qualaltro colle potè eſſere ſtato queſto capace degli al-"
loggiameti divn numeroſo eſſercito,ehe il colle,il quale ho la mega cir

detto,hora appellarſi. Montanino? I miei Capuani, che han sa, º quel

notitia di queſti luoghi, sò che non potran negarlo: & sò "pºº

ancora, che meco giudicheranno non eſſer potuto silla di " º

ſcendere verſo il deſcritto campo, ſe il medeſimo colle era , -

a quel tempo coſi ſcoſceſo da queſto ſuo lato, come è al pre

ſenteilche parmi douerſi attribuire ad aleun terremoto, il

qual poi n'habbia ruinata la ſudetta parte già vota per le º

miniere delle pietre, ad vſo della ſteſſa noſtra antica città, . .

delle quali tuttauia alcune ſe ne veggono negli altri viciniA"

colli, il cluerio di tutto ciò, ch'hò detto del luogo della "º

battaglia di Silla con Norbano, non hauendone men dub-ifiuusrio

bioveruno, aſſai ragioneuolmente giudicò, che leggendoſi lodaro,

ne volgati codici di Appiano Aleſſandrino, nel lib.1. delle

Guerre Ciuili,come ha il ſuo interprete, che initiii buius bel

li quando Sylla Brunduſium appulit,inciditin CLXXIV.Olym

piadem.Etche primum omnium ad Canuſium cum Norbano ſi

placontulerunt. Norbanus retroceſſit Capuam;vi ſia ſtato fatto

ſcambio della voce.Caſilinum.in quella di Canuſium del qual ,

creder ſuo,ſe ne mancaſſe ogni altro, ne ſarebbe certiſſimo , º

argomento il ſito della medeſima Caſilino, che ſi dichiare- .

radi qui a poco. Nel reſto in qual colle del Tifata fuſſe fug- . .

gito Annio Milone,all'hor che,ſecondo il raccontoi ' - -

tenellib.3 delle Guerre Ciuiſi,hauendo tentato di occupar

Capua, ne fu diſcacciato: nè dal dire di Dione, che di ciò

parla nel lib. 42. può raccoglierſi: nè il riſaperlo, può in.

maggior coſa giouare. - - - - -

Hebbe anche opinione il medeſimo Cluuerio, che la cit- ºrceza

i datiuioneilibriº nel fib 8 º da altri appellata satira "
" (coſi egli legge, e non sa ricula delche il lodo) non fùi
diuerſa da quella,che pur da Liuio nel lib.23.vien detta.Au- lato del ri

i Minon poſſo eſſer poi ſeco di accordo che il ſuo ſito º ſerta,

i ſiconuenga col ſito di Caſerta, la qual città è ſopravn de'

ideſmonte Tifata verſo la Campania;benches
XXIIX. A a a 2 egli l

-
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- egli creda, poterſi ciò raccogliere da quel dite di Linione º

Benche alcu citato lib.23 Marcellus è Ganaſio Galatiampetitatdue Voltur

",noanne traietie per agrumºsitivismº rebººtſ" i
º"," Sueſſulam per montes Nolan per temi, le parole detCluuerio ,

, af, ſon queſte Patet exhitelis, Satºlamifuſſeeedem ratini ,

te. Trebulaiae Sueſſula ſul fatto entrº termine era abbº ,

parte inter Campania e sanium, ſitº igitur sms marinº º

quadratinopidùm, quod vulgènare dietir Caſerta, ineditº ,

i" si
trorſum (à chida Sueſſola viene in Capua) e aduerſo Tre i

bule. Di più moſtra di eſſerſi anualuto del dire di Virgilio, il

quale nel lib.7 dell'Eneide con gli altri popoli di queſta re

i gione mentouò il popolo Saticolano

s , 9 ,b o rºertantfelicia Baecho.

, Miſica qui paſtri di queste collibus altis
i » Aurunci miſere patress iditinaque iurta ;

s, dequoraiquidue, Galeºlinquuntamniſgue vadoſi

Accola Valtùrni pariterqueSaticulusaſper.

iequiº da Seruio chioſate in queſto modo i

Saticula: aſper Cipania populis aſpernoribus. Siche Saticº: i

la non di là, ma di quà del ſudetto monte,comun termini

i"
º quali ſa-Mà di gratia ſe da queſto lato del Tifata fù Saticola, elafº º

retº º troppo più manifeſtamente nella Campania, che nè Liuiº

i"ioi

i" erun mºdºilsannio si affiderio errore, º
Saticula,diſſe Feſtoopidumin Samnio captum eſt.Et Liuio nel

" conſule; ambo cun duobus ab prbe ererti º

"
ad montem Ganrumihic ad Saticulam caſtra bonunt. Etappreſº

., º ſo.Caterumhoc,". clade in Samnium fede

tum eſt;namab Saticula prºfetius Claudiuscàſul, exercitaniº º
- cautè in ſaltum in cauai" inſeſſum ab lº º

Clel In

- - - - s

º ſe induxit & cioche ſegue del modo, nel quale quel conſole º

S., vſcì di quelle anguſtie Et come Liuio parimentehauerebbe

X , potutodire cheiſendopaſſati col loro eſſerciti, Valerio nel

- ia Campania, Cornelio nel Sannio, priori" S

legiones (eº nanaue omnem belli molen inclinaturamcenſehan)

saminasiadeſtatasi sºggiborasics ci- r------- è in l
a - i» . . . - - - - -
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è in quel tratto,ſarebbe douuta riuolgerſi la ſomma di quel

ligustraPur verſo Saticola, poſcia che Capua era molto

più vicinº è quella città, che al monte Gai, della quale i

Romani haucan preſa la difeſa, trouandoſi quaſi aſſediata ,

dalle frequenti ſcorrerie de sanni ti, quº in Campanosſini

labairatàm próptos,nic adferenda Sidicinisini ad aeterſen,

ºſº ſe arrilia; Adunque Saticola di eſſer nel. Ma fi nel.

l'oppoſtolato dei riti o il Sannio, in queltratto, do-"º"

º uehora è il caſtello chiamato Limatola, Pure, come io più,";

credo nel campoche fuori della Valle deſcritta a dietro,che,
º viendei Cappuccio giace dal ſuo lato sitrionale, doue

º fivn noſtro caſale appellato sarzano ai vicino al fiume, Seruio no

Volturno: alche conuiene aſſai bene idire, Virgilio, il "ti &

uale non più l'aſprezza de' coſtumi de Saticolani,cie quelzi" "i -
ai, i lor ſito aſſai men dolce, º meno del reſto della no " º

tra Campania,volſe dichiarare;& Liuio deſcriſſe il viaggio

"Marcello per la medeſimavalle, ſe pur, inteſe di quel
º l'altra,che giacerdiſſi dietro Madaloni;il quale da Calatia,

" ºggi dai varcato il Volturno, territorio satico e
i "ſioniin Nola. In alcuna º
f," di queſte due ſteſſe valli anche il conſole Cornelio, ilcheſi è

º riferito è dietro, donea eſerci,chiuſo da Sanniti, alle , -

º ºi ſcorrerie, onde Capua veniva dai trauagliata, egli

si ºpportunamenteºppreſſº Saticola hauendo ieri “gli al

º ºggiamenti, ſi era oppoſto mentre lo sforzo maggiore di
iº nella guerra inchinaua verſo il monte Gauro, percagione

iº de viciniNºPoletani, è quel tempo amici de'Nolani, ch'e-

º "ºnniti i co quali i Saticolani per quella lorº vicinanza onde i sati

frono anche congiunti in amici, come fà nel reſto ben , colani furº:

º notato dal ClutterioPer le ſeguenti parole di Liuio nellib., de'

º 32iator L.AEmilisºanoppugnareadorturei, o

º ºſim Samnitibusºit Punlea indeterroristi, i

i fineºamnis magno exercitaºad eximendos obſidione.

º ſiti haudºleaſtri, Romanorum caira, Sati

i "i magnoºffeſi repentéparis,infat,

º "insurrerun. Ne diºricºla altro mi rimane a dire,
i ºggiunge: de end, ſol ueſto, che dal medeſimo Cluuerio

; º º ili" -"Tººla, fù anche ſconoſciuto i

a ſonº ſenza colpa dilinio, il quale par che ci deliri,
i . A MILA Tre

-

l
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Trebula frà Saticola, 8 i monti di Sueſſola di quà del Volº

turno la qual città fà da quell'altro ſuo lato, come deuttò

di quì è poco dichiarare. -

Mà io ſeguitando il mio cammino da Galatia perlavia

Appia,fon già peruenuto alla noſtra CAPVA, ch'è il primº

cipal ſubietto al qual rimira queſto APPARATO: Laondt

di ogni altra ſua antichità hauédo poi è trattare couien che

-" ragioni del ſuo antico ſito,come farò co quel medeſimo

cial Diſcorſo,che ne diuolgai negli anni a dietro: aggi

gendoui ſol poche coſe, che nuoue conſiderationi mi ha

ſomminiſtrate;& troncandone quelle, che in altre occaſioni

antecedenti parmi hauer dette.

zxix. carrarina metropoli:ſabile delirani
opera intiera. Quì ſolamenteAragiona del ſuo

- antico ſito.

sapranº E ben manifeſta coſa, che le città per ſe ſteſſe immobili

fº ſempre e di ſito ſogliono mutarluogo, ſecondo le opportunità delor

ºººPrº rohabitatori:& CAPVA, antichiſſima città della regione
ſente o

Monaco Caſineſe nel Num. 16.i quali

in Italia dal ſuo nome, 8 dal ſuo dominio chiamata. Camº

pania non è men certo, che né ſempre fà, doue al preſenter

sù la ſiniſtra riua del fiume Volturno è collocata, quaſi do

dici miglialontana dal mar Tirreno, nel quale entra il mº

deſimo fiume; eſſendo quì ſtata traſpiantata dal ſuo Conte

Landone,8 da ſuoi fratelli, nell'anno di Criſto856. come,

Leone Hoſtienſe afferma nel cap.3o del lib. 1. della ſua Cro:

nica, ripetendolo da quelche ne ſcriſſe Herchemperto nd

Num.25 dell'Hiſtoria de'Principi" , & l'Ignoto

l'età di Biondo non conoſciuti autori, dicendo egli nella ſua

ono antichi: mà nel

Italia Illuſtrata,di non hauer letto giamai, nè da medeſimi

Capuani hauer potuto riſapere,quis, & quo tempore eam al

hunc,in quo nunc eſt,tranſtmlerit locum. Mà della cagione divn

tal paſſaggio riſerbandomi di trattaria altro tempo, ſia bene

hora diſcorrere del ſuo primo ſito;poſcia che ella ſenza fallo

veruno fù la prima volta edificata di molte centinaia dian

ni,non ſol primadel ſudetto anno 856: mà ancora"
i - aaſcita
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" naſcita del Saluatore. Intorno del qual ſito benche non ſia

* hoggi,chi muoua gran dubbio,8 per vſar le parole del ſu

detto Biondo, necid multis diſſeri oporteat quando vetuſta vr

º bis fundamenta, Porta, Teatra Templa,cº cetera edificia, moles

magna apud S.Maria baſilicam, cui de Gratia cognomen eſt, in

º termoſiuntur; nondimeno accioche la fallace opinione di al

º cuni ſcrittori foraſtieri di età è noi vicina, e il dire di alcu

º mi antichi, men bene da altri interpretato, non faccia alli

º piùſemplici qualche intoppo,ſarà ſe non bene ſpianar ogni

º difficoltà, quantunque leggiera, la qualvi ſi ſcuopre.La pri

3º ma delle quali è quella che naſce dalle parole di Floro,mé

tre deſcriuendo egli nel cap.16 del lib. 1. la noſtra Campa- Nè fi gia

nia,8 le città ſue parlò in queſto modo. Vrbes admare, For- "ai appreſe

iº mie,Cuma, Puteoli,Neapolis, Herculaneum,Pompei, e ipſaca-ſº al mare,

i " vrbium Capua,quondam intertres maximas, Romam, Car

thaginemºue numerata. Per le quali parole par, che dirvo

leſſe, che in alcun tempo Capua al pari, che l'altre città di

, quel ſuo catalogo fà nella riua del mare: come appunto in- -

ſº trpretoile Giacomo Spigelio nel Commento ſopra del lib.

º i del Ligurino,Poema hiſtorico di Guntero,8 nell'Indice »

iº di quell'opera alla voce. Capua. Liuio ancora ſarebbe da lui

iº potuto interpretarſi per la medeſima ſentenza, il quale nel

si lib.23.coſi di queſta città laſciò ſcritto. Prona ſemper ciuitas

º in luxuriam,non ingeniorum modò vitio; ſedaffluenti copia vo

laptatum,e illecebris omnis amanitatis maritime terreſtriſlue.

“Di più leggendoſi appreſſo il Giuriſconſulto Marciano nel

tali del Tit.8 del lib.1 de' Digeſti,che nemo ad littus maris

º accedere probibetur;idque diums Pius piſcatoribus Formianis,

Capuanis reſcripſit: può raccoglierſene aſſai bene, che molta

eſſerdouette la copia de'Capuani peſcatori la quale ad altra

è ºttà,che non ſia ſtata appreſſo al mare, non poteacóuenire.

gº Etper fine ſe Capua,come ſcriſſe il ſudetto Liuio nell 4,fù al

iº Principio chiamata. Volturno: benella almeno in antichiſſi

º ni tempi fu città marittima, 8 nella bocca del fiume dello

; ºsſo nome doue è certo, che fù la città pur volturno appel

ººta dal qualluogo dee crederſi, che fù poi trasferita ne'

3 luoghi frà terra come in vn ſuo Poemetto,deſcritto in que

2 º lingua non ancora diuolgato per le ſtampe,hebbe à dire

nºnprobabiltà più che Poetica, attendendoſi quel Liuiane

º º IX, - --- - raccom
--- -
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Camillo racconto,Camillo Pellegrino,fratello del mio auolo,8 illu

"ſtre per le diſpute da lui moiſeº ſoſtenute a favor del Po.
"madella Geruſalemme Liberata di Torquato Taſſo. Mà di

laCC, vn ſi fatto, benche ingegnoſo ſuo trouato, ſi conuince la

fallacia dallo ſcoprimento dello ſcambio,preſo dal ſudetto

Liuio,il quale penso, eſſerſi Capua detta anche à quell'altro

modo,delchehò ragionato a dietro, 8 nè tratterò di nuovo

nell'ultimo di queſti Diſcorſi; ſiche non ſi dee tenere verun

conto di vn tal ſuo dire. Nè Floro ne darà maggior intop

" po,nelle cui parole certamente riſiede alcun difetto, è manº

io si al candoilreſto di quel catalogo, è vero, come io più credº,
rifiutato hauendo egli,ſcrittor peraltro ingegnoſo, 3 applicato alle

viuezze, men diligentemente invin ſol filo di ragionare, i

- come in vn faſcio,raccolti i nomi di molte noſtre città,qui

tunque di ſito diſpari; per la qual maniera ancora bene,

ſpeſſo confuſe indiſcretamente,8 tempi,8 geſti,che con al

tro ordine del deſcritto da lui,erano auuenuti. All'altro di

re di Liuione men ci è biſognocon molta fatica dar riſpo

ſta dal qualsépre fù deſcritta la noſtra città frà terra, è pic

de del monte Tifata,come ſi è inteſo dalle ſue parole, recatº

nò molto à dietro,3 di nuouo intenderemo da alcune altre,

Liuio illu che ne recherò hor hora; ſiche nelle ſudette egli non volle

fºtº,º per dimoſtrarci altro, che le molte proſperità, 8 la delitioſa, º

º nºtatº piaceuoivitade noſtri primi capuani, i quali ottenendº il

principato di queſta regione egualmente godeuano dei ſuoi

diletti di terra, che di quelli del mare: nel che laſcio di an

darricercando ſe queſte lor marittime delitie, come egli par

che dir voglia furono della maniera nella quale poi cotantº

le frequentarono i Romani che ornarono di ſontuoſiſſime

ville queſti lidi quaſi intieri:eſſendo ſtata Baia, & Pozzuoli

ne precedentitépi piccioli luoghi, ancor di conſentimentº

dello ſteſſo autore.Maggior difficoltà può ben parer quellº

che ci ſi attrauerſa nel dire di Marciano, contro della quale

nulla poſſono giouarcile Pädette Fiorentine, in cui ſi leggº

che l'Imp.Pio ſcriſſe à queſto modo piſcatoribus Formiani,

& Capenatis. Percioche vnatal lettione non eſſendo puntº

più acconcia al mediterraneo ſito de Capenati,riman quº

la de Capitani da riputarſi aſſai più vera Mà la negligenza

ds copiltiauezza a traſpiantare di vino in altro luogo e iº
- - - - - - ta
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tintiere rimarrà anche queſta volta ſchernita dall'acutez

adcl giuditio,Scael ſapere del chiariſſimo Luca Holſtenio, luea Hol

il cui nome ſolofuggon le tenebre che ci toglieuan la ſincera º"

ſentita del ſudetto imperadore. Egli dalla voce Capenatisinò"
- - - - - - dettº Fiori

men corrotta nelle ſudette Pädette Fiorétine, che in peggior in emea.

maniera trasformata ne codici più comuni in quell'altra data,

Capuani, raccolſe,da me del ſuo parere ricercato la più ve

talettione eſſer queſta Piſcatoribus Formianis, 3 Capreatis:

. PerCapreati intendendo i peſcatori dell'Iſola di Capri. Sa

i ſi adunque ſtata pur Capua città mediterranea ſenza dub

bio veruno. Al qual mio dire, è forza, che acconſentan -

tutti coloro, i quali al reſto degli antichi Geografi,3 Hiſto

rici non vorran negar fede; de'quali non fà biſogno, recar -

ºgni teſtimonianza, 8 potrà baſtar quella di Pomponio

Mela nel cap.2. del lib.2.doue egli facendo vn catalogo del- - -

i le più ricche città d'Italia ha queſte parole. 2ue procul è "Pºi

i mari habitantur,opulentiſſime ſunt,adſiniſtram, Patauium,Mu

º, Bononia: addexteram, Capua,cº Roma. A cui aggiun-do, & Poli

Mela, Pli

nio Secone

gºPlinio Secondo,che nel cap.5.del lib.3. appreſſo alla de-bio concor

ſitione della riuiera di Campania ſegue a dire. Intus co- di
lonia Capua,ab campo dicta; Aquinum, Sueſſa. &c. Et final

ºnte Polibio nel lib. 3. il quale hauendo ſimilmente de

ſfitti i ſiti delle più nobili città pur di queſta regione,ſog

Sºnge le parole che ſi hanno nel ſuo traduttor latino in

ºltº modo. In mediis autem campis ſita eſt omnium olim

ºſima ciuitas Capua. Talche di queſto non prendendo

º briga ſeguirò a dimoſtrare in qual parte dei campi di

ºmpania fu ella al principio habitata. Giouanni Annio,

ºpinion del quale dee crederſi,che fù ciò ch'egli nelle ſue º Nè dal lato

"pºdi Autori, peraltro antichiſſimi ſparſe par che ""
ifide perſuaſo che Capua fà in alcuna parte de campi, che in voi.

ºdi là del fiume Volturno,verſo il Liri, che ſi dice. Ga-turno,

º così giudicando, che Sempronio haueſſe ſcritto.

ºlturnoamme ad Lirim Etruſcorum vetuſtiſſimus ager fuit,

"Priàs Oſcam dittam, poſtea Capuam condiderunt. Del

" credere nosò,ſe gli fà autore Polibio,che nel ſudet

" ººPpreſſo il ſuo interprete diſſe di Hannibale,che cum

lº "ºriere Fabii aperte praliandi occaſionem fugitare cita
ºrſi proficiſtiCapuam,4 in Falernum agrum deſcendere a

MXIX, Bb b - decre
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decreuit (fù il Falerno di là del Volturno,come ſi dimoſtre

rà al luogo ſuo) è pure ſe il raccolſe per hauere inteſo, che

in queſti vltimi ſecoli quella parte del Capuano contado,

- ch'è di là,alla deſtra del Volturno verſo il Garigliano,doue

egli diſegnò Capua, appellaſi. Terra Capuana, con origine

di alcune cétinaia di anni, per ſuo ſpeciale & proprio nome,

benche dà Leonei" nel cap. 46. del lib. 1. ſi legge,

- chiamata. Terra Capuana . il territorio di Capua intitº

, Giouanni ro. Ma quanto in ciò l'Annio per ſi fatti argomenti trº

"º uiaſſe dal vero, è vero altri più nuouamente volendo ſoſte
O» - - - - - -

nere la ſua opinione dell'origine del ſudetto nome di Terra

Capuana vanamente ſognarebbe,ſi e nel lib.1 dell'Hiſtoria a

polibio illu de Principi Longobardi a pieno dimoſtrato. Il dire poi di
ſtrato. Polibio non dee prenderſi in altro modo, fuorche di eſſer

quel Cartagineſe diſceſo verſo Capua nel campo Falerno,

eſſendo partito,come ſcriſſe lo ſteſſo autore, da Teleſo. Fù

nondimeno,mentre il mondo non ſi era bene auueduto del

gabbo,fattoci co'ſuoi finti ſcrittori dal ſudetto Annio, data

cotanta fede à quel ſuo Sempronio, che huomini chiariſſi

mi collocarono Capua ( & par, che non ſe n'accorgeſſero)

. . nella deſcritta parte della Campania che giace frà mento

i"io uati fiumi; vn de'quali fà il Sigonio nel cap. 1o, del lib. 1.

De Antiure Italie: vſcitogli di mente 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 fu deſcritta frà

terra,di quà del medeſimo fiume,come apparirà da quel che

dirò hor hora. Ben può,8 ſuol farſi queſto dubbio, ſe fu al

la ſua riua,ò pure ſe ne fu alquanto lontana: laſciando per

Ne ſempre confonder queſto diſcorſo del ſuo ſito con quello dell'am:

alla riua di bito del ſuo muro. Giouanni Stadio ſolo frà gli ſcrittori

ºlº/ºe di conto da me letti, aſſai incidentemente, 8 perciò, forſe,

non molto attento a ciò che ſcriueua,ſtimò,che Capuaanti

cafù ſopra il Volturno; & che eam Volturnus mediam perla

bebatur le quali ſono ſue parole nel commento all'Hiſto

Gicunni" di Floro ſopra quel luogo del cap.16 del lib.1. da lui ſe

sì, gnato del num. 15. Ma il ſuo dire in prima vien riprouatº
tato. da Giulio Obſequente nel libretto de'Prodigi, il qual diſſe,

- COmc

hora di andar ricercando degli altri ſuoi termini, per non
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come ſi è inteſo altra volta è dietro, che per Syllana tenpora

iter Capuam, o Volturnum ingens ſignorum ſontºs,armorum

ſue horrendo clamore auditus, Liuio nel lib. 26, a Giulio ac

conſente, mentre deſcrivendo le ordinaze degli eſerciti de'

º Romani nell'Vltimo conflitto co'Capuani da più lati di Ca

pua, ha queſte parole. L. Fuluius Flaccus legatus cum ſociali

tguitatu conſtitit è regione Volturni amnis . Et alquanto ap

preſſo diſſe, che l'eſſercito di Appio Claudio combattè con

trode'Capuani nel piano campo, ch'era frà la porta della a

sittà,8 il fiume, dal cui conteſto di più ſi raccoglie, che »

Giulic Oh

ſeq. & L.
uio riſcon

trati.

dal vn luogo all'altro era non picciola diſtanza;poſcia che

ſoggiunſe, che i medeſimi Capuani mal difendendoſi da'

Romani,furono facilmente riſpinti fin alla ſudetta lorporta.

le parole di Liuio ſon queſte.Altera in parte caſtrorum iam

pulſi erant Campani, Punicumque praſidium ; & ſub ipſa por

ta Capua,qua ad Volturnum fert, pugnabatur. Mà di vna tal

diſtanza ci rende certi più di ogni altro antico ſcrittore ,
Aſconio Pediano, il quale di vantaggio ne dimoſtra il cer-p Aſconio

toſpatio,chioſando vn luogo di Cicerone del lib, 3. contro i
ediano, 8.
Itinerario

Verre; doue reca per eſſempio di antica forma di dir lati- del Peutin.

no queſte parole. Vetus loquutio eſt. Eminus eſt Volturnus riſcontrati i

Capua tria millia paſſuum. Et lo ſteſſo vien confermato dal

lo Itinerario dell'eutingero, in cui vien deſcritta la lonta

nanza di Capua da Casilino eſſer di tre miglia: è che s'in

tenda del medeſimo fiume, detto in alcun tempo a queſto

modo: è pure della città Caſilino, che fu appreſſo alle ſue

acque, come poi vedraſſi. Talche à Giouanni Stadio a pat

toveruno non ſi dee dar fede: hauendo egli nel reſtoi

to hauer queſta opinione della nuoua Capua intendédo de'

ſecoli traſcorſi, di cui ſcriſſe Aleſſandro Teleſino nel cap.66.
Aleſſandre

del lib. 2 dell'Hiſtoria del Re Roggiero, che eius muralem f" 1 lit:

anbitum Volturnum flumen medium praterfluit, il quale det- ſtrato.

º conuien anche ſanamente interpretarſi, 8 nella maniera,

ºe fù dimoſtrata dallo ſteſſo autore, mentre parlò del

Ponte che di antichiſſimi tempi fu ſopra l'acque del fiume

ºl medeſimo luogo nel ſeguente modo. Pons quoque mire

ºgnitudinis,miroque opere conſtructus,in ipſo amme ea tatfun

º qui intrantibus, exeuntibus meatum prabens, ab vna

Pºte erbe:abalia verò burgoſatis prolixo obuiatur.Mà nè per
XX1X Bbb 2 quelche
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quelche ſi è detto fin hora, par che reſti molto bene ſpia

va º ai nato il calle,che conduce all'antico ſito di Capua, ſe non ſiMa fù di - - - - -- : - N - - - V.

,, dichiari ancora in qual parte del campo ch'è diquàallaſ
ma dal ms-niſtra del Volturno,ella fù habitata.Nelche aſſai a pienone

se Tifata-, gioua pur Liuio, il quale nel lib.23 per tacer di ogni altro,

º ººº dopo hauerla deſcritta, eſſer da queſto lato,ſoggiunſe non
fra del me- - -- 4n. -

deſimo fiu- Wºº volta ſola che giaceva appreſo del monte Tifata. E,

ſa º a e virca Capuam, cliſſe egli, tranſgreſſo Volturnum Fabio (era ,

partito dà Cales, ch'è Calui) poſt expiata tandem prodigiº,

ambo consules rem gerebant. Et poi. Gracchus minus centum

militi iattura caſtris hoſtium potitus,Cumas ſepropere recepiti

ab Annibale metuens,qui ſi per Capuam ad Tifata habebat ca

Liuio, Dio. ſtra. Et nel lib.26 Annibal in valle occulta poſt Tifata, non

ne, S, tem imminentem Capua,conſedit . A cui è di accordo Dione

concordi nel lib.42.così reſo latino. Carcilius poſtaudm in Campanian

aduemiens,offendit Milonem re infelicitergeſta,in Tifata, montis

id Capue imminentis nomen eſt,confugiffe, ſubſtitit.Silio ancora

nel lib.12. è dello ſteſſo dire ne'verſi, recati nel ragionarſi

del Tifata. Ma non perciò dee crederſi, ch'ella fà del tutto

appreſſo al monte, venendoci dimoſtrato il contrario pur

da Liuio nel lib.7. in quelle parole. Samnites Tifata (im

minentes Capua colles)qui preſidio firmo occupaſset,deſcendant

inde quadrato agmine in planiciem, que Capuam, Tifataque,

interiacet. Et di nuouo nel ſudetto lib.23.2uibus nèincetta

procederent inter Capuam, caſtraque Annibalis, que in Tifati

erantitransdutto exercitu Fabius, ſuper Veſuuium in caſtris

Claudianis consedit . Et io mi auuaglio di queſte parole di

Liuio, benche à dietro l'applicate à quella parte del Tifati,

che da Capua era più lontana, percioche per ogni maniera

per eſſe intendiamo,ch'ella non fù attaccata al monte. Ri

marrebbe adunque à dimoſtrarſi, qual monte ſia ſtato que

ſto che fù detto Fifata; alche à dietro ſi è pienamente ſo

disfatto i talche ſenza fallo fà Capua in quel piano campo,

che dal lato dell'Orićte Eſtiuo per la diſtiza quaſi divn mi

glio ha il mºte predetto &dal lato dell'Occidetepur di Eſta

“resa conto di Aſconio,ha per la diſtaza di tre miglia il fiumt

Volturno done tuttauia ſi veggono magnifiche reliquie, è

ºpie rºine de'fici edifici; & con innumerabili opere cº
ti che di ſci l ora. , 23; altri artifici di molto pregiofilº

conti

!

a

e
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continuo corſo di queſtivltimi ducéto anni, ſono ſtate ſpeſe

ſe volte ritrouate varie memorie del ſuo nome, ſcolpite in

marmi,il traſcritto delle qualià migliore occaſione io riſer

bo. Il luogo hora vien dà honeſti, 8 copioſi popoli ha

bitato, diſtinti in due noſtri caſali, che nondimeno di gran

lunga non agguagliano lo ſpatio della città antica. Il mag

gio di eſſi appellaſi. S. Maria Maggiore. è vero. Delle Gra

tie, davn nobil Tempio dedicato alla Vergine, il qualfì al

principio edificato in aſſai minor forma dal Capuano Ve

ſcouo Simmaco, coetaneo, 8 amico di S. Paolino Veſcouo

di Nola, il qual morì nell'anno 431. di Criſto: & dellapre

ſente ſua magnificenza, non ſapendoſi il certo autore è que

ſto ben certo, che ſon molti ſecoli,ch'è in molta religione

appreſo de paeſani,8 de'foraſtieri. L'altro minor caſale

hoggi ſi dice. S Pietro in Corpo , ſimilmente dal nome di ai

vn altro antichiſſimo Tempio, dedicato dal Magno Coſta

tino à gli Apoſtoli, di cui picciola parte, ma baſteuole à

darne à vedere,qual fù la ſua forma intiera, è rimaſa. Di

queſto ſuo cognome io peſo che fù cagione la ſua dignità;

º percioche dopo eſſer Capua ſtata bruciata la prima volta ».

º da vandali nell'anno di Criſto 455. ella rimaſe,come di

ſciolta in più Vichi, è diremo Borghi,finaſtempo della ſua

2 ltima deſolatione che fù nell'anno 84o il maggior de'qua
a li che rappreſentaua il corpo della città,fù queſto, che cin

s" gºaiſ detto Tempio per la ſua antichità per l'autor ſuo, tentanze
i " & per lo ſuo ſito di ogni altro il maggiore.Ma è quelche fin dalle ſue,

º à queſto punto ho detto dell'antico ſito di Capua, non ſarà acque per

si rse chi ſi opponga, fuorche in vna ſol cofa; ch'è nella ſua º "gº

º lontanariza dal fiume, ſtimandoſi hoggi lo ſpatio da ſu-““

i detti due caſali alvolturno di due comuni miglia ; & per

" ºttoeſſendo certo, che queſto fiume non hà mutato il ſuo

º antico cammino pur di ciò non ſia chi prendamaraniglia,

Percioche egualmente Aſconio,che l'Autore del mentoua- Aſconio

º ºitinerario poſſono hauerci deſcritte per tre miglia con i leºianº º
e • A - - i ti ier.

ºmero rotondo quelle che furono alquanto più di due, 8 "º
e - - - - - " Peitiag.

i Propriamente furono ſtadij 19. come ſi raccoglie da quel-"

i"ºStrabone nel lib. 5 ragionando della via Latina,
º " eli Appia ole congiuºgouani appreſſo Caſilino, il che

ºal ſuo uogo, dalla qual miſura e di tas-, 7 - 4 - 1 - - - - - .

2 i f3 - i
º
- a

º
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quella ch'hora vi ſi oſſerua,la qual ſimilmente con rotbdo

numero vien creduta,eſſer di due miglia,che è più ſottil cô

to ſarebbero di alquanti paſſi di più: oltreche le ſudette,

tre miglia,forſe,non furono miſurate con paſſi Geometrici,

ma ſol diſtinte pervna certa volgare eſtimatione, ſecondo

la diſtintione,8 la lontananza de'luoghi più nobili, ch'eſſer

doueano per quella via dalla città al fiume, come il volgo

di ſi fatti ſpati, giudicar ſuole; ſiche la ſteſſa lontananza,

già deſcrittaci di tre miglia, hoggi,come ho detto,vien ri

putata di due, per conto,che nella ſua giuſta metà, benche

alquanto fuori di ſtrada, è il monaſtero de'Frati Cappucci

ni. Adunque in qualſiuoglia di queſti due modi,che della ,

ſudetta varietà ſi ſtimi,parmi,ch'ella rimanga aſſai ben con

cordata; & perauuentura più acconciamente che non pen

Il Clauerio sò hauer fatto il Cluuerio; il quale ragionando di Caſili

ritiºs no, ſe ne sbrigò (nè diſſimil modotenne in oltre ſimili oc

caſioni) con queſte parole. Circa celebriores vrbes,atque co

lonias, municipiaque, minutiora dimenſos eſſe veteres Roma,

nos millia paſſaum, paſſim apud autores innumeris exemplis

patet:poiche io noveggio,qual ragione eſſer poſſa che in tai

luoghi ſi fuſſer miſurate minori,che altroue, le miglia ; mà

hò ben per moltofermo,chedal volgofurono credute intie

re fra quei termini più noti i quali ſogliono eſſer altrettan

Fa caevato più frequenti, quanto alle città ſono più vicini,
- Queſto adunque fà il primo ſito di Capua, è ſenza conedificata e

nel ſito, che trouerſia veruna queſto le viene attribuito dà ciaſcuno al

A è estesº tro, che deluoghi di Campaniahabbia fin hora trattato;

"i. il quale benche del tutto piano, 8 per queſto modo non

ºi, molto atto alla difeſa in tempi così bellicoſi, come furono

piaceuole , quelli della ſua fondatione ; fa nondimeno eletto con mol

ta prudenza, perfondaruivna città, ch'haueſſe hauuto à cô

mandare all'altre. Ilche facilmente può comprenderſi eſe

ſer vero, ſe ſi attenda,che Polibio nellib.3. ſcriuendo delle

lodi di Campania,vi aggiunſe queſta del ſuo ſito, nellepa

role reſe latine nel ſeguente modo,8 di due errori, ch'etano

ſcorſi, l'Vno nel teſto Greco, l'altro nella verſione del Pe

rotto, ripurgate. Accedit ad ea qua diximus,quòd natura ſua

hacc loca ſunt munita, di in boc campo aditus eſt difficillimus ;

giuguntur enim aliqua ex parte mari, ex maiore veròmontibus,

º - vbiquè



z F: s c o R, s o ri. 383

izbique magnis, zrcontinentibus, per quos venientibus è meds

terraneis tres dumtaxat via patent,eacque anguſtie, e difficiles.
i dºrma eſi, qua venitur è Samnio,altera à Trebula(nel Greco è

3 º ai roo E'rigarsi. ab Eribano.) poſtrema è regione Hirpino

e rum. Il qual auuertimento di Polibio, di cui ſi è parlato al

tra volta, fu ridetto dall'Auttore della Vita di Hannibale,

falſamente attribuita è Plutarco. Talche di quà appariſce,

i che penſando i Capuani fondatori di poter collocare la lor

3 città in vn tal campo,come invn giardino molto ben chiu- . .

a ſo, alche, forſe, alludervolle il medeſimo Autore della ſu

detta Vita, quando diſſe,che Capua fù appellata dalla Gre

: cavoce. Kinos. che è noi dinota. Horto. è vero. Giar

i dino. ſauiamente per queſto modo ſchifarono l'aſprezze º

a de'monti, 8 i ſoſpetti del mare. Et queſto appunto, ch'io

i dico del ſoſpetti del mare, non è ſenza il raffronto di gra

: niſſimi ſcrittori antichi.Percioche Strabone nel lib.5 ragio

i nando degli Etruſci di Etruria, ſcriſſe,ch hebbero in coſtu

a me il fuggir di habitare d'appreſſo al mare il che douette an

a e che oſſeruarſi dagli Etruſci di Campania,che Capua fonda

i tono. Tucidide, antichiſſino hiſtorico, afferma nel lib. 3;

eſſere ſtato comun vſo delle genti queſto,di fondar le città

fraterra, così dicendo appreſſo il ſuo interprete At vetuſta

g: urbespropter aſſiduam latronum infeſtationem proculà maripo

i rius edificatafrerunt tam ille, qua in Inſulis,quàm qua in con

tinente ſunt ſite. Et forſe gli antichiſſimi perſiani per la s

ſteſſa ragione, accennata da Tucidide & da Ammiano Mar

Et ſicuro

a pericoli

de'Corſali.

Anmiano

i3 cellino nel lib,23. mal conoſciuta,fabricarono le loro mag- Marcel. no.

giori città lontane dal mare,ſiche neceſſariamente le mariº- tato.
time furono le minori. Opida, diſſe egli, mediterraneaſunt .

ampliora incertum enim quaratione per oras maritimas nibili

-

fºndideruni inſigne: Pomponio Mela ancora nel cap. 9 del

libri ſcriſſe che delle citta dell'Egitto, dariſſima, qua pro

i calà mari, Sais, Memphis, Syene, Bubaſtis, Elephantis, &

" Theba. Riputò la gente più antica, eſſer glorioſa impreſa il

i cºrseggiarper mare come afferma Giuſtino nel lib,43 cosi

ſeriuendo de Foceſi. Namdue Phocèses exignauitate a macie

º terracoatti ſtudioſius mare,quàm terras exercuerunt, piſtado,

mertandoque, plerumque ettam latrocinio maris, quodillis tem

tºtibusgloriae habebatur, vitam tolerabant. Et in quei primi

XXIX - tempi
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tempi per via delle nauigationi furono occupati da genti

ſtraniere molti luoghi,ſe daremo fede à Saluſtio appreſo

Seruio ſopra il lib.I. dell'Eneide di Virgilio. Troianorum

tempore (diſſe Seruio)inuadendarum terrarum cauſa fuerº

nauigatio,vt Salluſtius meminit. A quali danni, che andanin

dietro è sì fatti ſiti,hebbe l'occhio Platone, quando nellibi

4 delle Leggi,approuando queſto vſo di fuggire le habitº

tioni appreſſo al mare, volle anche maggiormente ciò per
Ariſtotile, ſuadere per altre ragioni, il qual dire non piacque al ſuo

a iºnigi diſcepolo Ariſtotile nel cap.6. del lib.7 della Politica,done

Halicarnaſ egli inſegnò, in qual modo potea nelle città di mare ſci º

da Platone farſi il ſudetto, 8 ogni altro danno: non diuerſamente, che

ºººi Enea, al dire di Dionigi Halicarnaſeo nel lib. 1. non ripº
taua vtilcoſa allotanarſi dal mare nel fondar Lauinio, din

torno la qual varietà potrebbe hauerſi più lungo diſcorſº

che quià noi non appartiene, ci può baſtarci, hauerdichi

rato che il ſito di Capua con auueduto conſiglio liberanº º

te & ſecondo l'opportunità, 8 l'vſo di quei tempi più fit º

quente,8 nongià a caſo,nè per alcuna neceſſità, fu elettº º

Laonde mi piace di non laſciar nella penna via parte di

ragionamento,che à fauor de'ſiti delle città mediterraneº

fè Cenſorino appreſſo Appiano Aleſſandrino nel libro dellº

guerre Cartagineſi,che in latino ſuona in tal modo. Ciuitº

maritima videtur mihi nautspotius eſe,quàm terra ſolida, iº

iattaturvarijs negotiis ſubinde mutabilibus. Mediterraneatº

rò abſque periculo fructus ex agris percipit; bancobrem &

veteres Regia fuerunt omnes mediterranee. Et fermamentº

con queſto diſegno, di douer eſſer Capua la Regia, 8 lº

con molta- Metropoli delle altrelor città di Capania,fu edificata dagli

ſtºrº Etruſci, che la iſtituirono lor capo, come ha strabone º

" lib.5 & forſe ancora con molta ſperanza di alzarla à mag

, i gior ſignoria; poſciache tutte quelle buone conditionici

grande Liuio nel lib.5 ragionando in perſona di Camillo, aſſegnº

lungº impe al ſito di Roma,8 diſſe,ch'eran baſtanti à fargrande quellº
fºto, città, qual fà poi tutte conuennero intieramente, 8 impi

alto grado al ſito di queſta città. Ma le parole di Liuiopº

lando di Roma, ſono le ſeguenti. Non ſine cauſa Dii, bonº

A neſquehuic vrbi condende locum elegerunt. ſaluberrimo º

les, flumen opportunum, quo ex mediterraneis locis fruges d:

uchat
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i nehantur, quo maritimi commeatus accipiantur: mare vicinum

a ad commoditates,nec expoſitum nimia propinquitate ad pericala -

i claſſium externarum: regionum Italie medium:ad incrementum

si vrbis matum vnicè locum . Così diſſe Camillo,ò più toſto Li

uio in ſua perſona,ſecondo l'inſegnaméto di Platone nel lib.

. 5 delle leggi, il qualvolle,come ha il ſuo interprete,che vrbs i

primàm in medio regionis maximè condatur, deletto in loco,qui

teras quoqi opportunitates completatur,quas & intelligere,cº l

º

ſ

deſignare minime difficile eſt. Mà le altre opportunità, ch'egli

laſciò altrui è conſiderare, furono ſpiegate alla rozza mol

titudine Romana da Camillo,che tacque ſol quella,ch'era a

la maggiore, cioè di eſſer la città collocata nel mezzo del

la ſua regione; la quale à Capua per teſtimoniaza di Polibio,

che già ſi è inteſa, aſſai ben conuenne; come ancora ſi è ve

duro, che le conuenne la vicinanza al fiume Volturno eſſen

e

e

il

!

; - l

no verſo la bocca del ſudetto fiume di alquanto maggiore -

patio, che non ſono dodici miglia. Mà della ſalubrità del -

il ſuo aere ci reſe teſtimonianza Cicerone nell'Orat 2 contro

º, Rullo, dicendo. Campani ſemper ſuperbi bonitate agrorum, cicerone i

º fruiuum magnitudine,vrbis ſalubritate,deſcriptione pulchritu- & Volcati o

dine. Et parimente volcatio nella vita di Auidio, che recò ºntrati

le parole di vita lettera di Fauſtina a Marco Aurelio in que

º ſta guiſa.Sed ſi te Formis inuenire non potero,aſſequar Capua,

º qua ciuitas meam, C filiorum noſtrorum egritudinem poterie

º adiuuare e se pure Fauſtina non inteſe di alcune medicinali

º acque che ſorgeuano alle falde del Möte Tifata, appreſſo il

º Tempio di Diana, di due miglia lotane da Capua, il cui vſo

ti hora è del tutto ignoto,ma ne parlò nel lib,2 il noſtro Vel

º leio.Etappito per godere di queſto aere più puro & più ſa- -

º lutare,ſi allontanarono i primi Capuani dal fiume Volturno

per quello ſpatio, che baſtar parue,à poter ſentire il benefi

º cio della ſua nauigatione, 6 di vn cielo più benigno; alche

non fù péſato nel fodarſi Roma:eſſendo forſe più vero ciò

º che ne ſcriſſe Strabone nel lib.5.ragionado di Romolo,8 di Strabone º l

º Remo,i quali la fodarono(darò le parole del ſuo interprete) è":
º inlocis non quidè arbitrio delettis,e idoneis:ſed neceſſitate obla-iino i 5.

il tir Di modo che,ſecondo il dire di Frontinonel lib.2 degli irati.

º hquidotti,apud veteres Vrhis infamis fuit aer;& appreſſo Li- ,

º i XIX Ccc uio

do ſtata la ſua lontananza dal mare, è dirittiſſimo cammi

)
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uio nel lib.4 damedeſimi Romani fà riputatoil campo di

Veivberior ampliorq; Romano agro. Del qual pregio della lº

- città perauuentura molto vantandoſi i Capuani & di

ºrº- ſpreggiando il Romano territorio in paragone del loro lº
illuſtrato datº i; fertilità ſopra ogni altro;ſi acquiſtarono quel titº

lo,che ſi è inteſo da Cicerone nelle parole recate poco idiº

tro,di ſuperbi,è di arrogati. Et in vero anche hoggi ſi prº

ua,non eſſere ſtato nella Campania luogo veruno nelle ſitº

parti fra terra, diſcendendo da monti, in cui la naturahº

bia raccolte inſieme tutte le ſudette buone conditioni di
Liuio attribuite al ſito di Roma, come ſi ritrouano nel gi

deſcritto ſito di Capua, dalche maggiormente ſi ſcuºpº

eſſer vero, ch'egli fu con molto auuedimento eletto dai

fondatori. Mà,forſe, ci ſi deſiderarebbe quella ſola coditiº

l

ne,di eſſer nel mezzo dell'Italia, doue Capua, ſe daremo º

de à Plinio Secondo nel cap.12. del lib.3, che diſſe iui clici

. . . . Rieti,fermamente non fu ela: pur nè meno vi fà cosi prº

"Si prianente Roma;& in fatti ſe Virgilio nel lib.7 dell'Enci
ioi de ſcriſſe, la Valle di Anſanto" detta Mofeti: tener

di. - dell'Italia il mezzo, cioè al parere del cluuerio nel cap:/dº

- - - lib.4 dell'Italia antica inter Superii, Inferumqi mare: dicci

to non per vn modo di dire: ma per poterne ſentire i benº

ficii detrafichi da ogni contrada, fu il ſito di Capua dipº

co meno che nel vero, è proprio ſudette mezzo di quel che

fù il ſito di Roma;ſenza che non ſon mancati alcuni i qua

li deſcriſſero l'umbilico dell'Italia propriamete nella ſudetta

Valle; ſe ci fù eſpoſto il vero da Seruio ſopra il citato luogº

di Virgilio (fi di ciò egli ripreſo da Franceſco Florido, º

dal giouane Aldo Manucio) dicendo.Hunc locum umbilicº

Italie Coſmºgraphi dicunt: ſi autem in latere Campania, i

Anali e ubi Hirpini ſunt.Et diſteſe egli il nome di Campanº

Seruio illu- fin alla Puglia, ſecondo quella ſua deſcrittione, che nel pri
ſtrato. mo Diſcorſo ho dichiarata.Mà al ſito di Capua facendoſi

torno non può negarſi,che quantunque aſſai valſe nella ſua

, elettione la prudenza hamana per aiuiarla à langa & gran
Monarchia,nulladimeno nulla vi acconſentì la Diuina pro

uidenza dalla quale come ben diſſe Liuio nelle parole reca

to à dietro, raccogliendolo dal fatto,chera già ſeguito, i

cosi gran dignità riſerbata, non a Capua, che dagli antichi

- - - , º fù
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fù del dominio del mondo riputata ben capace, affer

mandolo Cicerone nella ſudetta Orat. 2. contro Rullo: .

mà à Roma;il cui ſito al dire di Strabone, contrario del tut-i"

to quello di Liuio, nullam certe ſpem (cosi ha il ſuo tra "º

duttore)future felicitatisfaciebat, ſed poſt quam uirtute,ac labo- -

reeam regionem ſue poteſtatis Romanifecerunt, concurſus qui

dem honorum Romae apparuit,ommem exuperans natura felici

tatem.Cosìi" Geografo, il quale ſe haueſſe atteſo quanto Strabone ,

gran conto fecero i più antichi della vicinanza delle città a notato.

fiumi,forſe, no hauercbbe creduti cotato inseſati i fodatori

di Roma.Virgilio inuero nel lib.2 della Georgica altamen

fe loda l'Italia, ſi peraltro, come per la frequenza delle ſue

3 maggiori città, ch'erano nobilmente edificate appreſſo de'

fiumi, e - . . . . -

» Addetot egregias vrbes,operumq; laborem, . --- -

» Tot congeſla manu preruptis opida ſaxis, -

º Fluminaque antiquos ſubter labentia muros.

Et per quelche appartiene alla vicinanza de'fiumi idlaudat,

difeSeruio nelle ſue chioſe ſopra queſti verſi, etiam Cicero

i libris de Republica, ſeguendo, forſe, l'inſegnamento del

ſºo Platone nel lib.4 delle Leggi,come fù quel luogo appre

ſºda Euſebio Ceſarienſe nel lib.12. De Prep. Euang al cap.

º si reſe in oltre illuſtre queſto Capuano ſito per la nobil- E degli as
ti delle città, che il cingeuano da ogni ſuo lato:talche per tichi m'bebbe

"a cagione fu apertamente pur da Cicerone antipoſto::ri

Romano , così nel ſudetto luogo dicendo del nuoui Ro- Ma del ſuo,

ºi coloni che Rullo in Capua menar diſegnaua opidori per doppia

ºrum illam copiam cum hac per riſum, ac periocum con-cagione.

ºt Labicos, Fidenas,Collatiam ipſumhercle Lanuni, Ari

"Tºſculum, cum Calibus, Teano, Neapoli,Puteols,Cumis,
Pº Nuceria comparabunt. Quantunque al tempo di

"ºratore e fidette città di Campania erancadute al

tanto dalla loro più antica proſperità ſe il vero ci fù detto

" parimente nellib. 5. che in riguardo di Capua

leaiamòpiccioli caſtelli toltane ſol Teano Atverº (così

hailſuointerprete) in mediterraneis et Capua, re vera id,

quod nomine eiusſignificaturireliqua enimſi ei compares opida
ſunt exceptoTeano Sidicino, lº vrbs cſt magni nominis.Siche

aſſai bene potè all'hora contienire anche à Capua quel det
YXIX Ccc -2 tO

-
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tre,

to di Virgilio nell'Egloga prima, ragionando di Roma,che.

, –Tantùm alias inter caputextulit vrbes, -

9o Quantùm lenta ſolent interviburna Cupreſſi.

Mà nell'età di Polibio, che viſſe molto tempo prima del

medeſimo Geografo, 8 del ſudetto Oratore, queſte città

di Campania eran riputate delle più nobili d'Italia,come º

egli afferma nel lib.3. nelle parole ſeguenti, ricorrette degli

- errori,ch'erano ſcorſi nel tetto Greco,8 nella interpetratio

ine latina del Perotto, come ſi fece anche dell'altre,recate

à dietro Vrbes practerea(diſſe)celeberrimas,pulcherrima ſq; Ita

lie continet ; oram enim maritimam Campania Sinueſſani,

Cumani, Puteolani colunt: item Neapolitani, e ad evtrenum

gés Nucerina. In mediterraneis ad Septemtrionem ſunt Caleni,

e qui Teanum habent. Ad Orientem, 6 Meridiem Caudini,

“cicerone , 6 Nolani. In medis campis ſita eſt Capua. Nel qual catalogo

& Polibio annouerando Polibio al pari, che feGicerone, le città più

riſcºntrati, illuſtri che cingeuan d'intorno queſta città, laſciò l'altre di

i" minor conto,come Sueſſola, Galatia, Caſilino, 8 ſimili; mà

º Strabone non par che fra l'Vne, & l'altre faceſſe diſtintione

veruna Mà qui fermamente non paſſerò ſenza il biaſimo,di

s troppo inchineuole, & partiale verſo della mia Patria;per

ciòche habbia hauuto ardire, di far paragone del ſito

ſuo con quello di Roma, 8 di vantaggio habbia data la

maggior lode al Capuano. Mà ſe non à me,che in queſto ho

ſeguito l'altrui dire,ma all'autorità del più volte citato Ora

tore,che fece vntal paragone, 8 dichiarè la ſuperiorità del

noſtro,ſidee credere:nò cóuerrà,ch'io ne ſia biaſimats; Po

ſciache pur Cicerone nella ſteſſa Oratione ca più apertora

igionare,beche per ſeruir,forſe alla ſua cauſa, che in quel pii

to trattaua, di nuouo determinòvna tal maggioranza in

queſte altre parole parlando ſimilmente de'ſudetti Romani

i coloni. Romamin montibus poſitam, cº conuallibus, canaculis

ſublatam,ata; ſuſpenſam,non optimis viis,anguſtiſſimisſemitis,

pre ſua Capua planiſſimo in loco explicata,ac preillis ſemitisir

“ridehunt atq, contemnent. Et del Capuanoantico ſito finºai

fi è detto è baſtanza. -

xxx-
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2(XX. Caſilino città, doue alpreſente è CAPVA muo

tua. Suo territorio par creduto fin al mare. Sua di- e

minutione. Invanofù cercato di riſtorarla ..

- Suo Ponte ſopra il fiume Volturno,

- detto in alcun tempo.Caſilino. ,

“Seguitando adunque tuttauia il noſtro camino per l'Ap- casiLINe

pia,non parmi, che ſia biſogno replicare quelche ſi è inteſo fºſo per tre

a dietro da Strabone, che di Capua verſo Roma ſi perueni-"
ua in Caſilino; la qual diſtanza fu deſcritta dall'Autor del-, ,

l'Itinerario del Peutingero,eſſer di tre miglia:quanta ancor pua antica,

diſſe Aſconio Pediano, eſſer quella da Capua al fiume Vol- alla riua del

turno.Siche eſſendo ſtata Caſilino al principio ſopra ambe-ºPº

due le ſue riue, hà l'wn di queſti ſcrittori di quelche l'altro“

ragionato. Di queſto ſito di Caſilino volendo auuiſarciLi

suiohebbe à dire nel lib.22 queſte parole. Fuluius Caſilinum Liuio illu

occupat modicis preſidiis, qua vrbs Volturnoflumine dirempta, ſtrato in più

iFalernum a Campanoagro diuidit Et nel lib.23. dopo hauer luoghi,

detto che Caſilinum quingenti Preneſtinihabebant, ſoggiunſe

ch'eſſi interfettisnoie opidanis, partem vrbis, que citrà (ò

vero. ciſ) Volturnum eſt (dal lato verſo Roma)eoenim diuidi

tur amni, occupauere. Ilche eſſendo aumenuto nel medeſimo al principi,
anno,nel quale iRomani furono vinti da Hannibale à Can- dall'ono, e

“ne, che fù nell'anno 537a di Roma, non ſolamente quando dall'altro ſuo

poi fà aſſediata dal medeſimo Hannibale, non potè eſſer fiali

ſoccorſa da Marcello,impedito dal fiume Volturno perciò " gº:

che egli ſi ritrouaua in Nola. Marcellum,diſſe pur Liuio, é sma,

ipſum cupiètem ferreauxilium obſeſſis,Volturnus ammis infla

tus aquis, 6 preces Nolanorum, atq; Acerranorum tenebant,

Campanos timentium ſi preſidium Romanum abſceſiſſetima ne

rimaſe ancor ſempre quella ſua metà ſola; non eſſendo ſta

ta riſtorata queſta altra metà piùmai; poſciache ella dopo

25o anni fà deſcritta da Strabone nel lib. 5. da quel ſolo

lato, dicendo appreſſo il ſuo interprete, che Romam verſus

ſitum eſt Caſilinum ſupra Volturnum amnem.Quelche ſi legge e

nevolgari Codici dello ſteſſo autore nel ſudetto libro, che » .

la via Latina in Appianinciditad Caſinum, vrben" a

capha
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ua XIX.ſtadtjs, faticò molto Pingegno del noſtro Mi

i". chel Monaco;il quale finalmente giudicando,douerſi ſhutº

, ire il nome di Caſino in quello di Caleno: antica noſtra città,

Monaco ri- da lui creduta eiler hoggi. Carinola, 3 douerſi anche quel
fiutato. numero di 19 ſtadij creſcere a numero maggiore tramuta

ua il corſo di quelle due vie; &" di quel dire,

quelche vi era di ſincero, nulla del guaſtoviemendaua. Ma

ſe l'Appia, come affermò il medeſimo Geografo nellib6,

Strabone- Cap

e peruentua in Roma p Caſilino(il ſudetto Monaco iuianco

ra hauerebbe voluto leggere.Caleno) & la via Latina,come

º pariméte Strabone hauea detto nell'antecedetelib.5 gigº

ua di Roma in Caſilino ſi peraltre città da quel lato come

. . . per quelle che erano più in quà,cioè per Caſino per Teano,

. . . . 8 per Caleno; della qual lettione non potraſſi dubbitare i

e ſarà ben certo, che appreſſo Caſilino ſimilmente,º non già

nè appreſſo Caſino ne appreſſo Galeno, queſta via nell'Ap

pia s'incontrana.Le ſue parole,per quel che appartiene alla e

- via Appia, furono recate è dietro quelle, che connengono

alla Latina, ſono queſte altre. In Latina via ſunt nobilia opidº

, & urbes. Et appreſſo,dopo hauerne mentonate quelle che

vſcendoſi di Roma, s'incontrauan prima delle altre. Aquini

vrbs magna, iuxta quam Melpisfluuius magnus labitur. Inte

ramna,vrbs ſita ad confluentes Liris, 3 Caſini fluminum ipſ

Caſinum quoquè memorabilis, 9 Latinarum vltima, Teanum

enim Sidicinorum, duod proximèſequitur ipſo cognomento oſteº

a dit, ſe ad Sidicino, pertinere, qui ſunt oſci,gens Campanorum

º ſuperſte itavt poſit Campania dici:ipſa quoque vrbium in via

Latina ſitarum maxima. Eam ſubſequitur calenum vrbs ipſº

- - quoque egregia,3 Caſilinocitigua. CosìStrabone delle città,

ch'eran collocate ſopra quella via,tagiona;il quale per que

ſta maniera ci dimoſtrò pur troppo bene,ch'ella in Appiam

incidit ad Caſilinum,vrbem diſtantem a Capua ri X.ſiadis, la

i": qual miſura benche ſia alquato minore di quella di tre minio, & ºi: ... a m. - C1: --- : - - - -

i ,r, glia che da Caſilino in Capua ci dimoſtrarono Aſconio,º

del Peuting.l'Itinerario del Peutingero;nondimeno quel numero di 19,

concordati, ſtadi, che fan quaſi due miglia, & mezzo, acconciamente,

conutene con la lontananza che ritrouaſi dal ſito di Capua

antica al Volturno,cio è à dire à Caſilino; ſiche fù ella dei

ſcritta con più ſottil diligenza da Strabone, che da ſudetti
- - - due

-
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due altri ſcrittori, i quali ne parlarono con numero roton

do,come oſſernai è dietro Caſilino adunque fà verſo quella

Porta di Capua,la qual diſſe Liuio nel lib.26.che conduceua º

al mentouato fiume.Sub ipſa porta Capua,qua ad Volturnum ,

fert pugnabaturi béche più propriamente hauerebbe douuto Liuio ambi

dire, ch'ella conduceua in Caſilino, ch'era appreſſo il Vol-gººntº

turno : ſe pure non ſi faceſſe ſcudo, che à quel tempo la "º.

ſua parte verſo Capua, già disfatta da ſoldati Preneſtini, º

non era più in piede. Certamente per cagione di vna talvi- , ,

cinanza dell'una all'altra città, come racconta lo ſteſſo Liuio Liaio di

nel lib. 23. i medeſimi Preneſtini ibi (in Caſilino) cum dies , , ,

º aliquot ſuſpecti Cipanis,timenteſque,cauédis,ac ſtruendisinuicè più luoghi

- inſidis,tranſdnriſentiamºuè de Capua defettione agi,accipique illuſtrato

Annibalem, ſatis prò certo haberent, interfettis notte opidanis,

º partem vrbis, que citrà Volturnum eſt,occupauere. Et pur Li

e uio poi nel medeſimo libro diſſe, che Annibal Acerris dire

i ptis, attue incèſis, cum è Caſilino Dittatorem Romanum, legio

º neſpue nunciiaccipi,nunciaſſent;nè quis tam propinquus boſtium

a caſtris,Capua quoque recurreret, exercitum ad Caſilinum ducita

a Et nel lib.25 Capua a conſulibus interim (il Gronouio da li

º bri ſcritti è penna legge iteràm.) ſumma vi obſideri capta eſi; -

º queque inſtam rem optireranti comportabantur, parabanturque. --

i Caſilinumfrumenti miranuasium Et appretto, parlando del

e Conſole Appio Claudio Ipſead Capuamrogreſus, 2 Ful- e

unº collegano inuenit Caſilina omnia importantem,molientemſ; -

e (il ſudetto Gronottiolindepartamtemi) ad oppugnandan Ca- Valerio

a pam.Valeriº Maſſimoanqora nel cap.6. del lib.7 deſcriſſe Maſſ. illu

e Caſilinoi gli occhi del Capuani. Campana vrbis, diſſequeſtrato.

a Punicatº feritatem delicisſuis cupidèfouit, in propinquo ſitum

Caſilinºnimodò raravirtuteclarum perſeueranti, amicitia pi

a guere impias seulos verberauit Siche Cicerone nella Filippi-.

a ca 2 dirizzando il ſuo parlare verſo MarcoAntonio, il qua

e º in Caſino hauea dedotta vna colonia, così gli hebbe à -

dire. Caſilinum coloniam deduxiſti, quà era paucis annis antèi" il

a deinita, attuea illumzidores, e aratrum circumduceres; cuiusº"i"

a quidem ºmereportam Capua penèperſtrinxiſti, vi florentisco gonfio.

º lonia territoriumrminuareturi in quà Cicerone,additandoci i

quella medeſima porta di Capua, la qualLiuio ci eſpoſe,cheº

a conducena al Volturno. Hornei deſcritto ſito, che fa a Caº

º XX - pia
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pua così congiunto eſſendo già ſtata Caſilino, fermamente

ella non fu collocata altroue, che in queſto ſteſſo luogo, dº

Siebe fº sei ue hora di quà del Volturno è CAPVAnuoua,la quale dal

""luogo dell'antica è lotana di alcuni paſſi più di duecº
f," ſi ni miglia,dalche ſi comprende,che ci disſe il veroStrabont

i bora e della miſura de' 9. ttadi: nè che ſia perciò men veraquº

c a P V a l'altra miſura delle tre miglia non intiere, che ho più volt
sºt40 la 4a dichiarata. Apparanche da queſto, che aſſai graue ingannº

preſe Biondo, & coloro, che il ſeguirono; i quali riputaro

ººººº º no Caſilino molto vicina al mare, se alla bocca del ſudettº

º tito. fiume:perſuaſi davn ſolo argomento che Plutarco nella Vi

a ta di Fabio Maſſimo haueſſe appellata Caſilino (recheròk

- ſue parole nel modo che ſono ſtate da me ricorrette nelra

gionamento del medeſimo Volturno) Campania opidum, i

extremi oram ſitum Cipanie, quod intermeat Liternus amniº

quem Romani Volturnum vocantieſſendo ſtata di più molta i

cagione del loro ſcambio,che in alcuni ſuoi codici il nome

di Volturno corrotto in Vaturano in altri,ſimilmente percº

rore,ſi leggeua.Natorono Laonde péſarono,che fermamentº

Caſilino fà appreſo al noſtro caſale,chiamato Arnone, nella

ſiniſtra riua pur del Volturno,in vn luego, che ſi dice, Ca

plutarco ri-ſtelluccio per lo ſpatio di quaſi tre miglia dalla ſudetta ſua e

fiutato.Stra bocca lontano.Ma Plutarco, il qual confuſe il fiume Literno

bonº illu- col Volturno,nè men douette diſtinguere Caſilino, ch'era o

º appreſſo queſto fiume dalla città, chiamata pariméte Lite

no ch'era appreſſo quell'altro del ſuo ſteſſo nome,8 nellido

del mare.Strabone ancora parer potrebbe,hauer data occa

ſione à Biondo di quel creder ſuo il qual diſe nel lib.5, che

il fiume Volturno bagnando le faide del colte in cui giace

Venafro, poi finalmente iuxtà Caſilinum delapſus, al vrben

ſui cognominem in mare exit. Poſciache nel ſuo teſto, recato

à dietro,chiera corrotto nella voce:Caſino in cambio di Ca

ſilino. nulla appariua della ſudetta lontananza ſoldi 19.ſta

dijda Capua in Caſilino, 8 parea, ch'egli haueſſe deſcritto

l'entrar del Volturno nel mare non lontano da Gaſlino; il

quale dirvolle, che fra Caſilino, 8 la città Volturno non al

tra città era collocata.Biodo adunque s'ingannò nell'errore

del corrotto teſto di Strabone, è molto più nell'errore prº

ſo da Plutarco, di cui ben dee prenderſi marauiglia. Ma fa

e reb
-
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rebbe maggior marauiglia queſta, che del territorio di Ca

filino non habbian parlato pſito più diligentemente alcuni

antichi Latini autori, i detti de'qualinò ſarà inutil diligen
za di eſſaminare.

Di Hannibale, rinchiuſo col ſuo eſſercito da Fabio Maſ

ſimo di là del Volturno, appreſſo Caſilino,nel campo Faler- penche il

no,ragionò Liuio nel lib 22 in tal modo Incluſus inde vide- territorio di

ri Annibal, 3 ad Caſilinum obſ ſus, cum Capua, o Samnium, Caſiline per
& tantum ab tergo diuitum ſociorum Romanis commeatus ſub- "critto da

ueberet:Poenus contrà intrà Formiana ſaxa,cº Literni arenas,"i“i

ſtagnaq; perhorrida ſitu hybernaturus eſſet. Dal qual dire po- mare

trebbe raccoglierſi, che il territorio Caſilineſe giungeua al -

mare,nel cui lido verſo Occidente erano i ſaſſi,ò vero i mo

ti Formiani:& verſo Orićte eran le arene, 8 le paludi Liter- - - -

nine, ſiche quel capitano parea ad Caſilinum obſeſſus: cio è

nel territorio ſuo; nella qual maniera hauerebbe douuto il Biondo ri:

ſudetto Biondo apprendere queſta deſcrittione,dimoſtrata-fºtº,

ci da Liuio, più toſto che in quell'altra con vn ſuo nuouo

errore;che quelle paludi furono dal medeſimo lato del Vol

turno,cioè da quello di là,nel quale ad Hannibale,rinchiu

ſoda Fabio Maſſimo,ſarebbe ſtata forza per quello Inuerno

di albergare. Mà che penſardeueremo di Cicerone, s'egli ·

nella ſerie di alcuni campi,i quali giacenano l'un dopo l'al

tro a lato al noſtro mare, mentouò ancora il Caſilineſe? " ,

Certamente parerà,che ne ragionò ſecondo la deſcrittione

i Liuio,& non già in altro modo; & in qual guiſa poſſa s

ciò parer vero, il dimoſtrerà egli ſteſſo, ſol che alquanto at

tentamente ſi oſſeruino le ſeguenti ſue parole, che ſi hanno

nella Orat.2 contro Rullo. Hac pecunia iubet agros emi,quà

deducamini. Et appreſſo. Libet agrosemi.Primim quaro, quos -

agros? e quibus in locis. Nolo ſuſpenſam, ci incertam pleben º

Aomaanà obſcura ſpe,6 ceca exſpettatione pèdere. Albanus ager -

eſt,Setinus, Priuernas, Fundanus, Veſtinus (leggi.Veſcinus.)Fa- -

termus, Liternus,Cumanus,Caſinas. Abalia parte. Capenas, Fa

diſcus, Sabinus ager, Reatinus. (quì nel teſto è alcun difetto,

come dimoſtrerò ragionando di Trebola)Venafranus,Alifa

ºs,Trebulanus. Habestàtam pecuniam,qua boſce omnes agros,

e ceteros horum ſimiles,non modò emere, verimetiam coacer

sare Peſiº Vedeſi,hauerquì Cicerone fatto va racconto di

a M2 Dd d smolti
----
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i; i - , Cicerone , molti campi:ſi di quelli ch'eranda altri lati di Roma gi l
º" ancora di quelli, che s'incontrauano per la via Appia º lº

ii i d"tºº ne ſuoi lativerſo la Campania come fa bene aunertito di

ri l - Turnebo. Verſo la Campania erano l'Vn dopo l'altro con lº

queſto medeſimo ordine, l'Albano, il Setino il Princmatº º

Födano,il Veſcino, il Falerno, il Literno,é il Cumano mai

Caſino,il quale era rimaſo aſſai è dietro per la via Latina

l' - che fa egli in queſto luogo, eſſendo douuto mentouarſi º

- ſieme col Venafrano, con l'Alifano, 8 col Trebolano, che

; º - furono campi delle città de medeſimi nomi, collocati pºi

il l - - - la ſteſſa via Latina? Di ciò non ſi auuidero, ne il Turnº º

ii i

-l

º

l

l

ſudetto,ne Paolo Manutio,i quali peraltro queſte parole di

- - i ACicerone , Cicerone oſſeruarono.Mà io non dubbito, che quella voº

i l smandato. ſia guaſta in cambio di Caſilinas, come l'ordine de precedº

i ti campi richiede; al contrario di quelche ſi legge in liuiº
i - - - - nel lib.22, della guida, che conduſſe Hannibale in Caſilinº º

hauendo douuto menarlo in Caſino:ma con errore del tuttº º

parià quello, che commiſero ſimilinente i copiſti ne codi -

ci di Strabone. Hor eſſendo queſto aſſai ben vero, hannº i--

--

l

-

º Cicerone mentouato il campo Caſilineſe inſieme col Faltº º

i | no,col Literno, 8 col Cumano, percioche da quel lato egli

i Ell di ancora douea ginngere fin al mare. Nondimeno a mepºi i
-

- º no alla

che Liuio per cominciar da lui, vsò quel ragionare, perdº

l - - ::: ſcrinerci con nuoue conſiderationi dopo quelle chenº
i , l bebbe terri- uea prima dichiarate,quai mali ſonraſtauanoadHänibale,

torio veruno, rinchiuſo in vna regione, la quale preſentis erat copie, non

perpetuatarbuſta,vineeq; & conſita omnia magis amoenis Audiº

-
neceſſarijsfruttibus: & queſto era il campo Falerno, in cui

- dal medeſimo autore habbiamo inteſo,ch'egli era entrato

-- - i - . , il quale nel reſto hauer douea gli alloggiamenti alla riua

i e' - i", illº del Volturno da Caſilino nonlontani.Nèperauuentaraſe

i i"º ben ſi attenda,qualfi per quel tempo la conditione di que

- i - ſta città, ella al principio douette hauer alcun ſuo pecular

- i territorio;eſſendo ſtata del dominio de'Capuani,a'qualila.

- reſe Hannibale, dopo che la ritolſe con lungoaſſedio a ſolº

3 i - dati Prenettini, che l'haueano occupata,militando a fattor

- - de'Romani.Caſilinum opidum(diſſe pur Liuio nel lib, 23.)rtº

Si - - - ditum Campanis eſt & nel ragionamento di Pozzuoli hono

% º - stato,che fù come vna loro Dogana. Scriſſe Valerios"
º i - -- º - i fie

- -

º

-

a -

-

i

– -- -
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iſortili nel ſudettocp 6, del lib.7 ragionando de Caſilineſi, tree.

lii tamente al diati da Hannibale, º coſtretti a cibarſi di

l'indºle aſſai ſtrana ſorte di cibo, che nè è Romanis defiſcerent, tali ,

l l ºI 5 cibi genere viſuſtinuerunt, cumpinguiſſima arua ſua, fertiliſſi

"i mſ, campo,moenibus ſuisſuhieſto, intueremtur : ma egli al Valerio
" modo ſuo, come ſoglion fare i declamatori d'ingrandire,i illus

º" è di autilirle coſe predendone i motiui dà ciò che lor ſi fà ºº

innanzi, non pensò più che ad eſſaltar la loro coſtanza; har

rileſi uendo ancora atteſo, ch'eſſi ben hebber poi il lor campo i

º" ma certamente di quella ampiezza, che contieniua advna
ratiº , - - - - -

º" città, compreſa, come ne fu deſcritta da Liuio ſimilmente » .

vº nellib.23.fra aſſai anguſti muri: oltreche conuien,che ſi la

º ſei conueneuolluogo da quellato, non ſolamente al campo
iezº Caleno poſciache Strabone chiamò la città Caleno,ò la di

º remo Cales vicina a Caſilino ma anche al campo Stellate,

º & al Falerno i quali furon capi da quel lato molto patioſi, Ciceronsit,

º de'quali ragionerò poi.Mà Cicerone, ch'io penſo, eſſer da luſtrato,

me ſtato emendato conueneuolmente, non diſteſe in guiſa

º veruna il Caſilineſe territorio fin al mare, anzi il ſuo dire a

º potrà ſernirci di nuouo argomento,onde via più appariſca,

che Caſilino fì città mediterranea hauendo egli mentoua

toil ſuo campo dopo quelli cheran per quella ritiera, fra
quali per l'altro modo gli ſarebbe couenuto mentouarlo;&

il chiamò. Caſilineſe. dal ſuo ſito, percioche in quell'anno,

che fù il 69o. di Roma,già traſcorſi dalla caduta di Capua

I48 anni, nel quale egli eſſendo Conſole, ſi oppoſe è Rullo

Tribuno della Plebe, non penſo io,ch'era Caſilino ſtata an

cor dedotta colonia, come fu poi dedotta da Ceſare, non

Prima del ſuo primo Conſolato, 8 dell'anno 694 pur di

ºgna,quando conuenne,che à ſuoi nuoui coloni fuſſe ſtato

dignato vin territorio peculiare, il quale nè per queſto fù

olto ampio; laonde Antonio,come ci eſpoſe il medeſimo

ratore, deducendola colonia non molto tempo appreſſo

ſeconda volta, hebbe à ſcemar parte del territorio di Ca

a quaſi finalia ſua porta, ch'era da queſto lato. Della ſu

sta deduttione di Ceſare parlò Appiano Aleſſandrino

I lib. 3 delle guerre Ciuili che nel ragionarſi di Galatia ſi

ecato 5 della quale ſcriuendo contro il ſudetto Antonio,

º non erro,anche inteſe Cicerone delche piu copioſamen
A -x X D dd e tC,

A
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te & forſe,cò ſentimèti n6 ancora penſati ragionerò altro

- , ue.Mà veggiamo la ſua fortuna qual fà poi.

ºi. Eraſi andata ſcemando Caſilino fin dal tempo della ſº

i , conda guerra Cartagineſe, quando ancora mancata Capº
- dal ſuoprimo grado, Pozzuoli in forma divn gran mercatº

era frequentata. Siche Ceſare prima, & poi Antonio,op

portunamente,ſecondo l'uſo della Romana Republica ben

che celando altri loro diſegni la riempirono di nuouicolo

, ni;nè ella per la fecondità de'ſuoi campi,la cui lode da Wº

" lerio Maſſimo ſi è inteſa, 8 per la opportunità del ſuo i

in pra me ſarebbe douuta mancar più mai Màgià l'ordine del

fatto ritornò coſe,ch'erariuolto altroue,benche Capua fuſſe ne'medeſimi

a p à felice anni di nuouo ritornata in molta dignità,8 frequenza, non

ſtato, permiſe, che quella ſua vicinanza le fuſſe ſtata hora mai di

- vtilità cagione; per la quale anzi ella mancando lentamen

te per lo corſo de ſeguéti céto anni non intieri, rimaſe alfi

ne del tutto eſtinta: eſſendo abbandonata da ſuoi habitato

ria'quali lo ſtarſi in Capua eſſer douea molto più grato&

- - non men commodo al coltiuare i loro campi.Tutto ciò paiº

"i mi, che ne fu accennato da Plinio Secondo, hauendo gli

, “ nelcap.5 del lib,3 fra le città della prima regione d'Italia

mentouata Caſilino,non con altro,che cà queſto modo Mº

rientis Caſilini reliquie. Laonde nè menella fra viua,& mor

ta, per ſeruirmi della ſteſſa ſua metafora, douette rimanci

in piede per molti altri anni. Ethò per fermo, che ſe la co

lonia,appellata per nome. Vrbana, la quale fil di la del Vol:

turno per lo ſpatio di noue miglia, come ſi dimoſtrerà al

ſuo luogo,fu aggregata à Capua nel tempo del ſudetto Pli

nio,affermandolo egli nel cap.6.del lib 14:niente meno di

potremo che le fu anche aggiunta Caſilino:anzi con molta

maggior ragione,8 di ciò quì baſti.

Eſi sta caſi- Mà in tal maniera eſtinta Caſilino, non ſi eſtinſe inſieme

linº, vi rº- il ſuo nome, il qual rimaſe per molti altri ſecoli; & il Ponte,

"i che vi era ſopra l'acque del Volturno, non mancò più mai

il ſu" L'vſo della via Appia, che fù il più frequente di ogni altrº

via & ne ragionerò hor hora,non permiſe, che ſi fuſſe trala

ſciato ne'biſogni il riſtorarlo; ſiche eſſendo tuttauia in pie

de nell'anno 856, di Criſto, il Capuano Conte Landonº

dopo va gran diſparere,approuando al fine ilsonº"
llOl

-

l
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i ! I ſuoi fratelli, copi di edificarui dapreſſo da queſto lato que

º ,CAPVA;delche non ripeterò le parole degli Au- Appreſa dei

i- tori,ch hò recate ragionando del medeſimo fiume; dal qual ſi

"i tempº la cura di conſeruarlo non è giamai ſtata tralaſcia

" a Mai nome di Caſilino, ch'io diſſi, eſſer tuttauia rimaſol" ingite in vſo leggeſi appreſſo Agatia nel librº il quale

1,88 , appello il fiume Volturno a queſto modo; percioche nell'

s" occaſo dell'Imperio Romano, corrotto ogni antico coſtu

º me&rinati de nuoui, ſimilmente auuenne, che alcuni fiu

quale fà edi

cata C A

PVa maoua.

i “. - - - - - - - -

" mi, oltre i loro nomi propri, ottennero quelli delle città, Etfà appet

º" per le qualitraſcorrer ſoleano. Così anche Vibio Sequeſtro latº aſilino

º modo di Agatia appellò Caſilino il Volturno, il quale non ier
alcun

tempo lo ſteſ
º" par, ch'hebbe verunanotitia di queſto altro ſuo primo vo: ſofiume.

cabolo;alche non poſſo" il penſiero,che inſieme non

- miauueggia, che da luivn

Volturno diunſamente ſpecial mentione. Coſtantino Porſi-º

rogenito ancora nellib.2. de'Temati del ſuo Imperio Orie

tale chiamò Caſilino, è vero come ha il ſuo codice. Caſudi

no, il medeſimo fiume; ma ſeruitoſi del ſudetto racconto di

Agatia;ſiche non per lo ſuo dire, ceilardeueremo di crede

re,che di nuouo al ſuo tempo era in vſo quel primo nome»

come può conoſcerſi dal Capitolare del Beneuentano Prin

cipe Sicardo,che ſi è altre volte citato. Per più lungotempo

i poi fu il luogo dell'eſtinta città chiamato nello ſteſſo mo

do; del che ſe paiono ambigui, è non eſſer baſtaati i detti

ol fiume fu moltiplicato in due: Vibio Se

hauendo in quel ſuo medeſimo catalogo de'fiumi fatta del queſtro no

ato,

Ma rimaſe
dell'ignoto Monaco Caſineſe,di Herchemperto di Giouan- più lâgamº

ni, Abbate ſimilmente Caſineſe, 8 di Leone Hoſtienſe,riferi e al ſuo luo

del lib.2. raccontando, che nel tempo del Caſineſe Abbate

Aicherio, il qual fu dall'anno 1o38. fin all'anno 1o55. di

Sritto,due nobili huomini fratelli Capuani, & vn lor nipo

º donarono col reſto di tutte le loro facoltà è quel Mona

ºro Eccleſiam S. Nicolai intrà Capuam cum omnibus perti

ºiis eius ; mec non ci integras portiones ſuas, quas habebant

º fccleſia S.Saluatoris, 3 S.Rufi,ſimiliter intrà Capuam; vi

ºarium etiam, quod eſt ad Pontem Caſulini: per tacere, che s

º noſtri antichi Archiui ſi ha frequente mentione final

-X + X - l'anno

ti in altro ragionamento è dietro con più manifeſte parole go quel ſuº

ce ne rende molto ſicuri il medeſimo Hoſtienſe nel cap.85. " ſº
tuttaaia Cia

pua dall'al

tro lato del

fiume.
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l'anno 12oo, di quel luogo, di là del Ponte, doue Caſilinº

ſol rimaſe dopo la ſeconda guerra Cartagineſe,detto tuttº

uia con queſto nome; delche non sò per qual maniera non
Michel Mo- - - - - E1 ----

IMdCO 110ta- haueſſe tenuta memoria il noſtro Michel Monaco, il quale

, i ne'medeſimi Archiui ſi affaticò aſſai; & per ogni modo ſº

tatoa

Itinerario

ſtener volendo la ſua emendatione del codice di Strabone

nella corrota voce. Caſino, della quale già ſi è ragionatº,

diſſe,che locus noue Capua, etſi in Itinerariis quibuſdam did

tur Caſilinum, (intende di quello del Peutingero) nomet

tamen accipere potuit, non ab opido Caſilino, quod mariti

mumpotiàs,quim mediterraneum erat ſed ab ipſo fiumine º

turno, quodillorum Itinerantium ſeculo Caſilinum noſcitur -

pellatum.Così egli Mà del mediterraneo ſito di Caſilino ſi

rebbe potuto rimaner perſuaſo 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, ſi rappreſenta il corſo della via già diſteſa da Roma

per molte città, 8 finalmente per Minturno, 8 per Sinueſſa,

"g, la quali l'Appia douendo nel reſto eſſer molto vero, che
illuſtrato. iui per Caſilino s'intenda, è del fiume, è del ſuo luogo, già

deſerto;perciòche non vi è, come delle città, il ſegno di ve

runo edificio, è il ſuo autore vien creduto dell'età dell'Imp.

Teodoſio, 8 de'ſuoi figliuoli,ò come piace al Cluuerio del

l'Imper. Giuliano già traſcorſi tre intieri ſecoli dalla età di

Plinio Secondo,ilche hò voluto auuertire, per no tacer co

fa, che a queſto ragionamento poſſa appartenere. Manº

tiche e la nºmen tacerò, che alcuni attendendo il nome ſolo del ſito di

" Caſilino (il nome dico, poſciache quella città per lo ſpatia
ſCaſilino.

de'ſuoi vltimi trecento anni fà habitata ſol di la del Volº

turno) per voler moſtrarſi ben prattichi delle coſe antiche,

ſogliono chiamar queſtanuoua Capua ſimilmente con quel

notnet non facendo conto di quelche forſe, non ſanno, che º

la medeſima noſtra città fu edificata in altro ſito, da altro

popolo dopo ſettecento anni,che l'altra era mancata;& che

il ſuo fondatore non inteſe rifaraltra città,che la ſua Capua,

come dichiarò eſpreſſamente nella iſcrittione in verſi, che

poſe ſopra la ſua Porta appellata Aurea per cagione de ſuoi

pobili ornamenti(diſcoltura,forſe,S ad emulatione della

Porta Aurea di Beneuento) la qual cominciaua in queſto
modo. ss &º
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- , 9ue primàm ſenio marcebat temporelongo

- o Cernituren amplis conſurgere moenibus vrbem.

- º Illa ſenatorum pollebat fulta cateruis,

e bº Nomine ſed CAPVA vocitatur & iſta ſecunda.

che il reſto può leggerſi nell'Hiſtoria dell'Ignoto Monaco,

2 Cafineſe al Num. 16. Queſto nome invero.città.non eſſendo 0 che per Ca

di vn ſolo ſignificato, come de'Filoſofi inſegnò Ariſtotile, º ":

aa nel cap.2.del lib.3 della Politica,& de'Grammatici Verriof: i "

5 a Flacco appreſſo Aulo Gellio nel cap.7. del lib.18. laonde , faſi.

a Euſebio Ceſarienſe nel cap.15.del lib.15. De Prapar. Euang.

la notandone ſol quelli che fanno al noſtro propoſito,diſſe ap

preſſo il ſuo interprete di opinione degli Stoici, che ciuita

tis notio quadam, & ratio duplex eſt; altera quatenus domiciliº

22 aliquod;altera quatenus multitudinemincolarum, & ciuium ſo

1: cietatem conflatam ſignificat:io non veggio, per qual di queſte

i due maniere poſſa è Capua nuoua contienire il nome di

i Caſilino, col quale tuttauia per quei primi cinquecento an

ni dopo la ſua fondatione, fà chiamato vn ſito borgo nel

- medeſimo luogo di là del fiume Volturno, del qualborgo

è Aleſſandro Teleſino, che ſi è recato alquanto è dietro:

- è che ci piaccia dir con Temiſtocle appreſſo Giuſtino nel

. lib.2, per tacere di Auguſto appreſſo Dione nel lib. 56. & di
–, Ottone appreſſo Tacito nel lib. 1. delle Hiſtorie : patriam l

- muncipes eſe: non moenia; cimitatem q; noninadificiis,ſed in cie

- sibus poſitam:ò vero che ci piaccia dir con Camillo appreſº

ſo Liuio nel lib. 5. il quale accomodatamente al propoſito

ſuo diſſuadendo a Romani il laſciar Roma,ruinata da Gal

- li, º il paſſarſene ad habitare in Vei,cosi lor diſſe.Si veteres

i boſiesveſtri, Equi, Volſcique,faciant, vt commigrent Romam, Mà è ſtata,

i siti nè illos Romanos,vos Feientes eſſe? Mà è ſtata,&con- e ſara an

"che ſia ben ſempre la noſtra citta, come per proprietà "a
º di queſto cielo, 8 di queſto terreno, nell'opere di fedeltà, 8 , , ,

sº coſtanza verſo i ſuoi Rè,vna altra Caſilino: con queſta ſtanza verſo

º"tà ſola, che quella eſſendo ſtata collocata verſo Roma, il ſuo Re, º
a i"conſervarla ſua fede à Romani:& ueſta,ch'è ver- Signore,

ºnoſtro Regno,neſia ſtata & nò laſciar debbamai di eſe

ºſicura chiane, il qual nome le fà dato comunemente.»

º impidelli noſtri Rè Aragoneſi, no ſol perteſtimonian

–a“inoſtre iſcrittioni, che ne habbiamo: ma pers"-
i - XXX - . i
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di S.Antonino ancora nella Par.3. della ſua Cronica al 55

del cap 7. del Tit. 22.o ſe ci piaccia chiamarla ſua cuſtodia i

come fu detta dall'Imp. Federico 2 nella iſcrittione,ch'altra

volta hò riferita,ſiche poſſa a ragion dirſi.

99 Intrent ſecuri,qui querunt viuere puri.

29 Infidus excludi timeat,vel carcere trudi.

Mà io nè men deuo laſciare di dar conto della molta fre

quenza della via Appia, per cagion della quale il Ponte di

Caſilino,come ho detto,non mancò giamai.

3 XXI. Via Appia, nobiliſſima. diſteſa oltre Caput

fin à Brindiſi da incerto autore. Frequentatiſſima

ne viaggi ai Grecia, di di Oriente.

Fù diſteſa queſta via la prima volta da Roma in Caputa

La VIA AP da Appio Claudio, dal quale ella preſe il nome, nell'annº

iº ºſºſº della ſua Cenſura, che fu il +45 di quella città: hauendoli

"º conſumato vin gran teſoro. Di ciò ſcriſſe Diodoro Sicilianº

R, , , nei lib 2o appreſſo il ſuo interprete in queſto modo Appiº

Gapua, viam, à ſe ſic nominatam, magna exparte duris lapidibus à º

ma ad Capuam conſtrauit ; quod interuallum eſtſtadiorumpiº

mille o loca eminentia, ſolo complanando, º depreſſa, cauſa

magnis aggeribus exequando, vniuerſum aerarium publiº

- i

exhauſit. Al medeſimo Appio l'attribuì ancora Frontinoni s

lib. I. degli Aquidotti in quelle parole. Appia aquaindi

eſt ab App. Claudio cenſore, qui ci Viam Appiamà Porta Cº

pena vſq; ad vrbem Capuam muniendam curauit. Nè diſco:

demente ne parlò Procopio nel lib.1. dell'Hiſtoria de'Goti,

- il cui dire in latino è queſto.Appie via longitudinem qui"

liuio & Bedierum ſpatio emetiri expeditus viraliquis poterit (Liuiodi
i"i" nel lib. 9. ilcammino da Caudio a Roma non eſſer più di

pii tre giorni;& Beniamino Tudelenſe afferma nel ſuo itintº

diſcordi, rio, hauerlo compito in due) Ab vrbe Roma bac Caputº

pertinet ſed ea latitudine patetsvt plauſtra duo,exaduenſoinº

cem occurrentia,liberè hàc queantperuadere.Et lo ſteſſo autoiº

i ſegue à deſcrivere la molta cura, che vi fà vſata nel formatº

la, ſiche ancor dopo molti ſecoli (a farne il conto, eranº

ſcorſi quaſi ottocento anni) era tuttauia intiera; & perſº
ultimi
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ini delle ſue parate, prster estera, omº º lºſpºilà di aſpet,

n

l

i

tanobile nel Cara del lib 4 delle Selusº nel Car. I del lib,"-
percagione della ſua moltaling" fù detta ſmiſurata." "

inedir dei libra alludendº giallºall'altra lo 5

del diede il titolo di Regina delle Vie,

» . - - - - quà limite note 3 º

» Appia longarum teritur Regiººº , . . .

Divnvio ſolo ben parmi, che fù notata, ciºè di eſſer al sensº º
quanto fangoſasio non mi abbaglio in quelli verſi di Ho " fan

hi" ratio nell'epilt.11 dellib. i . , , , , gºſa

iº a scarieque qui Capua Romanpetitimbrerlºque ,
i Aſperſus,volet in campaliatiº

a iche dee attribuirſi alla natural qualità deluºghi e per gli Horatio ilqualifidineſi, periolatio, 8 per la Campania nºn sº iirato, li

i

a endoſi potuto vincer del tuttº la loro paluſtre conditione, - - -

i benche non vi ſi futſeriſparmiata nè eſa, nè fatica, come - e,

i da Procopio ci fù dichiarato. Della frequenza demoltisº: : :

contnodi alberghi,cheran nel filocammino ragionerò poi

0ſ in più commodo luogo . i

Ma di queſta ſua ſmiſuratalunghezza non inteſe nè Pro: Non fà, ne
eepio, ne Frontino, nè Diodoro, i quali diſſerº chiºdi potè la via -

Roma in Capua perueniua i percioche fu anche diſteſa , APPiº eſe

aſſai più oltre fin a Brindiſi, fin doue vien deſcritta da a ſi.ſ" i

Horatio nell'epi.is del ſudetto libi da trºººº , i3,
a è recato altre volte, da Tacito nel librº degli Annali, 8 a Brindiſi.

, dall'Autore dei libretto degli huomini lº il quale fer

mamente ingannato, l'attribuì così intiera ad Appio, che

ne fui primº autore, se ne venne ripreſo dal Lipiº ſopra

allegato luogo di racito, dicendo, che non beºleºltrº Il Lipſio lo

Capuan Appins perduxit ; nee potuit quiº ºfines tuncº.
eranº imperi Romani, ilche è aſſai vero; & vi aggiungº ſol

a queſto, che nell'anno precedente alla ſua cenſura, era ben

da Romani ſtata conquiſtata Nola, i quali già hº
se ancora in lor potere il reſto dellaCampania, ma tutti i loro

º alfari in queſte contrade eran verſo Capua, dell'altre capo. Ma vi fà di

i Muone poi lo ſteſſo Lipſio graue dubbio, à chi debba attri ſi ſa pºi da

i buirſi l'altra ſudetta parte di queſta via ; 8. penſa, che fù autore del

cºmpita,ò da Caio Gracco, è da Ceſare, è da Auguſto Mà fattºiº
XXXI E e e di

ſian digniſſima Fà per queſta ſua bellezza da Statio chiama-º belliſſimai.



A - - -

4e2 D I S c o R 3 o II.

fi Lipſiori di Auguſto ciò non crederei; veggédo farſene mentione da

fiº Cicerone nell'epiſt. ré, del lib.8 di quelle, che ſcriſſe ad

Attico, la quale appartiene atempi delle cittili conteſe nata

di freſco fra Ceſare,& Pompeo;& più chiaramente ne parlò

il medeſimo Pompeo in vina altra ſua epiſtola ad eſſo Ci

cerone, ch'è fra le ſue nel ſudetto libro dopo l'undecima ,

Cenſeo, diſſe" Appia iterfacias,º celeriter Brunduſium

venias. Ne facilmente allo ſteſſo Ceſare, nè a Graccol'atº

apuando i tribuirei; ma n'alzerei più toſto il tempo alle età preceden

Romani pre-ti, ſe il ſuo vſo, come notò Strabone nel lib. 6. & vien con

ſero a fi"i fermato da Cicerone ſudetto nella Filippica i fù il più

º" ai frequente per gli trafichi in Grecia, 8 in Aſia di quello di

ia Greci, , ogni altra via. È Gracia, diſſe l'interprete di quel Geografo,

º dell'Aſia e Aſia rettuseſt Brunduſium traietius, omneſq; hùcdefermº

tºr,ſ" inde Romam iter eſt. Le parole di Cicerone ſonº

strabone a queſte ºBrunduſium, iterq; illud, quod tritumin Gracian

è", eſi,non ſine cauſavitaſſem KalSertilibus veni Syracuſasanº

riſcontrati. ab vrbe ea tranſmiſſio in Greciam laudabatur. Adunque nona

molti anni appreſſo, che i Romani cominciarono a frº

quentar quei luoghi, ilche ſeguì molti anniprima di Caio

Gracco, douette queſta via oltre Capua fin a Brindiſi eſſere

ſtata diſteſa, reſtandone intanto oſcuro il certo tempo, è

l'autore. - i : - -

Mà à me pare, che il ſuo corſo non ſia da quel lato pun:

il corſo del-to più certo, hauendone parlato variamente gli ſcrittori

la via i": antichi. Deſcriſſe Horatio nella Satira 5. delib.1.vnſo

" viaggio da Roma in Brindiſi, il quale vien creduto comº

, ºrmai nemente che fu perl'Appia, eſſendo paſſato per Capua, per

ſi da alcuni Caudio,ch'è Arpaia, per Beneuento, per Triuico, per Equo

deſcrittº per Tutico (egli accennò non eſpreſſe il ſuo nome) ch'è Ariano,

"i: per Canuſio, ch'è Canoſa, per Rubi, ch'è Ruuo per Bari &
per lo lido - - - - - -

i sia, per Egnatia,doue hora è la Torresdetta. Di Amazzo. Siche º

siso, queſta parte dell'Appia traſcorreua di la del monte Apcº

nino per la riuiera del mare Hadriatico, nella quale egual

i mente era Brindiſi,che Egnatia,8 Bari. Di più per la via º

- Appia douea farſi ancora quel cammino, deſcritto nell'Iti

Horatios & nerario Hieroſolimitano, di cui ho recata nel precedente'

"º diſcorſo quella parte, che a queſto propoſito può ſimil
Hieroſol.ri diſcorſo quella parte , che a queſto propoſito puo

icontrati. mente giovare, conducendo al rouerſo da Otranto"
il lil"

ri

El
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º indiſi in Roma per le medeſime città,da Horatio men

º mute. E bea di queſta via parlò anche Strabone nel lib.6.

-
-

- -

º doneracconta, che da Brindiſi in Roma eran due vie: egli pastºri fa

iº nondimeno diede il nome di Appia all'altra,nè vna volta , iº
º ſolamàdue deſcrivendola inſieme aſſai ſimile a quella che ia terra, egº

" di Appio,diſſe Procopio eſſere ſtata formata capace di due

irla"andaſſero al pari. Le parole di Strabone in latino

º ſon queſte sunt autem è Brunduſio Roman dua vie: vua,que

iº muliire poſſunt per Peucetios, qui Pediculi dicuntur, 2 9au

lº tiot, 6 Samnites, Beneuentum vſquè, qua in via vrbes ſune

iº ſgnatia,Celia, Netium,Canuſium, Hordionia (per queſta via e

iº º il ſuo viaggio Horatio ) Via per Tarentum paullum ad

i lanam defletitivnius diei ambitu confetto (hauea anche detto

risi non molto à dietro, il cammino da Brindiſi in Taranto

titº ºrdivna giornata) in Appiamperuenitur, queplauſtrispa-stratore a

per Veneſe e

irani stilnea ſunt Vria, da Venuſia:illa inter Tarentum,a Brundu- da Horatio

giro in heein confiniosamnitium,o Lucanorum coeunt à Brun- diſºrd-es

r iº ºſoamba via apud Beneuentum ad Campaniam. Queſta via e

marº ºnque,che di qua di Taranto nontoccaua più il mare e s

mia ºra da queſto lato dell'Apennino: & non già quell'altra fà

iº º ſuo dire l'Appia, alche concordemente egli ſteſſo neº

ºa hacaragionato nell'antecedente lib,5. dicendo. Hic Tar

fucina primàm mare attingit via Appia,ſtrata a Roma Brun

a ºſiam vſq: º frequentiſſima. Eam de maritimis vrbibus le

igiºniera, Terracina, e deinceps Formia, Minturna, Sinueſſa,

º ad extremum Tarentum, e Brunduſium. Mà vegg

iºconducendo per Taranto, º per Venoſa ſi congiun

iº sºcon l'altra via ſudetta, diſteſa per Eguatia, per Bari,

º º Canoſa, 8 per l'altre città da lui mentouate, apud Be

a "ani, forſe queſte due vie dila di Beneuento º pigº

i "aniera ſe gli da Horatio ſi diſcorde, non ſia diſcº
deda ſe ſteſſo? Èt hauerà forſe detto, incontrarſi le medeſi

-º me due vie ad Campaniam, non hauendo tenuto conto de

g"Hirpini;à ſomiglianza del noſtro Velleio, & di Tacito:

| a de quali altroue ho notato, che deſcriuendo anche alcuni

0 j e XXXI - - Eee 2 viaggi

-

e

"ntum ad campaniamscioè daqueſto ſuo lato Congiun-,

- -

-
iamo,

º lo ſteſſo Geografo ſeco medeſimo ſi concordi. Egli piùi".

ºlte ci diſſe che Beneuente fa nell'Appia. Come adunque diſcorde,

ºpuò eſſer vero,ſe ſia vero, che l'Appia fà"via, la
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i quali non viaggi da Brindiſi in Roma, mentotarono la Calaaria, la

º"..º Puglia, e la Campania, 8 tagquero di quella altra regio

º ne? Io inuero non credo cotanta licenza, permeſſi per

, qualche modo è gl'Hiſtorici, hauerſi Strabone uſurpata:

s nè perciò ſaprei lui con ſe ſteſſo, ne con Horatio, 8 col ſuº

detto Itinerario concordare. : : º

l a Seorgeſi nel reſtopoi, ch'egli è con ogni altro ben con

i." corde, hauendo chiamata" frequentiſſima, la qual

ºppiº , 5 menaua in Brindiſi, comun porto di ogni affare, che nella

"i" Grecia, se nell'Aſia hebbero i Romani. Per la via Appias

", per lo dimoſtrato Ponte di Caſilino è gli eserciti, è magi

gr, di ſtrati di ogni forte, 8 a pualunque altro huomo di alto o

Aſia, fà più di baſſo a ripreſo di andarverſo l'Oriente,

fºnte o di ritornarne, era forza far il ſuo più ſpedito cammino,

"º così per non empire il foglio di molti eſempi in coſa aſſai

“ manifeſta,Appiano Aleſſan deferimédo nel libro delle gare

re de Romani con Mitridate la celerità deiviaggi di Pom

peo,quando ſi oppoſe a corſali: non per altra via, diſſe,

ch'egli ſi conduſſe dall'Occidente, é da Roma nell'Orica

te che per queſta la qual portata in Brindiſi, 8 doneari

putarſi la pirdomnibda, & la più bretie; ſiche per molti al

tri ſecoli ne rimaſelvſò a medeſimi viaggi orientali. Cer

talmente farmata, che Auguſto collocò in Nisſeno, hauea

ciita delle proteincie dell'Occidente, e dell'Africa, 8 dei

l'Egitto, della Sardigna & della Sicilia, le quali diſſe vege.

a tio nel cap.1. del lib. 5 delle coſe Militari, ch'erano a quel

e Porto più vicine: Et l'armata Rauennate nel medeſimo ſe

no Hadriatico, in cui è Brindiſi aizitiel lido più interiore

del ſuo,hauea cura dell'épi?6; della Matedonia dell'Acaia

della Propontide, del Ponto, dell'Oriente, di Creta, 8 di

anche neſs- Cipro (vſerò le ſue parole) diretta nauigatiohe Nè il pere

º piº baſ- grinaggio da Roma in Geruſalemme ſolea farſi, che per

º"ſi i queſta via, come ne fà manifeſto ritinerario Geroſolimi

"";j..tano, il quale non ne dimoſtra altra; & S. Gregorio Magno

mme , ancora ne porge argomento nell'epiſt.38 del lib. 9. nel

itinerario l'Iiditt.4, raccontando di due Monaci del Monaſtero di S.

"Andrea dema ſteſſa città, i quali volendo fuggirſene cela
Mi" i tamente, per naſcondere il lor cammino, aliqua priùs collo

ſcontati, quendo fra tribus ſigna dederunt, quod per viamargº
- - - º ſcen

i.
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ri: ſtudentes, Hieroſclymam tenderenti per queſta maniera ier

º i siti del nome dell'Appia , ch'era a quel viaggio la più

iº comune di ogni altra . Ditutto ciò non par,che ſi autride

i Antonio Caracciolo,kauendo creduto nel Sett.5 del Cap.3. Antonio

zº ieri Monumenti di Napoli che il ſanto Principe de"
" » & quaſi perpe-" 8:

a fuoco isn) e nel ſuo venire di Aſia in Roma, giunſe prima più"

sia che ad ogni altro posto d'italia, nel Napoletano, hauendo ,
moſtrato di ſentir lo ſteſſo nella Setti 13, del ſudetto cap.2. . .

elasetti dei cap.4 nel capº e, nel cap.25: benche nella s .

i Setta del medeſimo cap 3. riſtrinſe alquiarito quel ſuo così i

niuertal detto, 8 accettando quelche per ogni modo non

i potea negare, che Sapietrogini ſe la prima volta in Brindi- . . .

i 2 isl addò poi quaſi a ſuo arbitrio raggirando per Otranto, i

i "manio per Regio, è per la Sicilia dodde il condute º

il Napoli perſiaſone non da altro argomento, che dalla

fiatione del Vangelo, ehe diceſi da lui fatta per quei
i luºghì; percioche nella precedente Setti; deteo haiea di

ºro i quali andando da Brindiſi in Roma, camminaro

ºperl'Appia,ehesanimus non fui campani litins ant lit

"Campania einistei attingere i ſei propiore montibus
"inire Romanere in quesito è gretiafitium sicne

º è hine xoman profetti fini, ºmnespropemodum ad vr
a besCampanilittoris, hoc eſtN"ſeu Miſenum,

º apparisſe legantur Peirus igitur, quem Neapolini

"il progeºis, lauigi bàs deneſius, dicendus eſi. Così

i "ſi sbè, ſe fºſſe ur vero il reſto di vntalſuo dire,

, º chiunque,Per ºº" i in Roma,

"tuenutoi capua, i file ritrovato lontanò dal lido di

ºmpania di molte miglia, al quale non era ſtato giamai

v "gino pertutto il ſuo cammino; & quaſi che per con

ºffiº Cuniais?ozzuoſi, 8 in quella riuiera, fuſſe ſtata

).

gi

7

-

l

" commoda la via da Plinio Secondo nel cap. 6. del . è

"4 appellata conſºlare. Ma il trito cammino, non ſol

"siana erſo lº ſia intera, e da quei ghia...
"sonº i prºpriº come ſi è inteſodiocº"

a "aiſſimi autori, Benghe ſecondo vari accidenti ali":
º alle volte peruennero in Pozzuoli. Così accadde al" ,
centurione ci sia ".."

- i che conduſſe Sifaolo,la eui naue, ſuolta dalla giama,

xxxa - - - - tempe

º

- .

-
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tempeſta in Malta non tenne poi il ſuo diritto cimino: mi

compì con proſperoſo vento per Siracuſa, 3 per Reggi

- il reſto dellacominciata nauigatione verſo Roma Eta

e appreſſo Gioſeffo Hebreo nel capº del lib.18. delle ſue

antichità,Herode prima,3 dopo breue interuallo ditempe

vn ſuo liberto, che il ſeguita, ſimilmente nauigando giun

al Pºr - ſeroinPozzuoli, hauendo à trattare con l'Imp. Caligola, il

i",i quali ritrovata in Baia. Ma non è ancor vero, chiavi,
ini la qual peruenina da Regio in Roma, mentouata da Stra

congiunge: bone nel lib.6. & deſcritta di luogo in luogo nel ſuo Itine

ºano cºn i rario da Antonino, 8 in vna antichiſſima iſcrittione, rife
i º"i" rita dal Grotero a car. 15osé da molti altri, traſcorreuaan

- fi i che per queſto Ponte di Caſilino, congiungendoſi con i

| i litro di l'Appia di la di Capua quaſi due" , delche hò ragio

Caſilino, nato a dietro? Adunque, 8 per Caſilino, e perciò ancora

per Capua, in ogni guiſa eran frequentiſſimi queſti viagº

gi di oltramare, alche aggiungaſi, che di là di Caſilino pur
i con l'Appia ſi congiungeua la via Latina i laonde il ſudet

- - to Ponte, per lo quale ſon traſcorſº è queſta non del tutº
i to dal noſtro propoſito aliena digreſſione, ſervì come diva

i tragetto è gri parte de maggiori affari dell'ImperioRoma

- - - noin cui ſi viuan queſte nobiliſſime vie in forma di mi

; croce della quale i due capi più corti cogiſigenáſi in Roma

- i si e , a
-

-

! . . .

XXXII. Calatia città. hoggi detta Caiazzo Com)

bulteria città, Trebola città, nel medeſimo tratto

! - delle antecedenti.Sito delmonte Gallicola per

lo quale Hannibale paſsò la prima -- º il 4. f , , . . . - e r , iº 1 - -

- - . º - ſvolta in Campania. º e i - - -

- - - - - º , , , i -

pi car a Horaperlomedeſimo Ponte, è più toſto per quello di

fi, chi qui picciola parte ſi vede nella contrada appellata. Triſſi

i è Caiazzo ſto & altra volta n'hò ragionato paſſerò commodamente è

º parlato deſcriuere i luoghi di là del Volturno, cominciando da

2"."quelli che ſono men lontani dalle ſue acque & più setten
i , trionali. De quali ſarà il primo Calatia, città per error come

frittori, fuſa con quelli, che fù detta Galatia, collocata fra Capua,

& Caudio nell'Appia. Mà del territorio di queſtai"
- - 9 -- -. - Cf

- -
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fermamente inteſe Liuio nel lib.22. deſcrituendo il cammi

no, che fe Hannibale la prima volta, che ſi conduſſe nella e

Campania per Allifanum, Calatinum, e Calenum agrum;il

ſito della quale vien dimoſtrato nell'Itinerario del Peutin

gero di là del Volturno, in cui ſi legge corrottamente ap

pellata. Gahatia & parimente per errore trouaſi detta. Adle

fas - vnaaltra ſua cirtà vicina : le quali ſono dirittamente

Calatia. hoggi. Caiazzo. 8 Alife; ſiche per gli territorij loro

paſſar douette quel Cartagineſe. Potrebbe crederſi, che

ur di queſta Calatia inteſe il medeſimo Liuio in quelle

parole del lib.9. 2ui capta decus Nole adconſulem trahunt,

adijciunt Atinam, Calatiam abeodem captas. Percioche Efalle volte

hoggi è col nome di Atina chiamata vna picciola terric- ºsº:

ciola nella Dioceſi Caiazzana Mà io veggio, tacerſeneº

da ogni altro; nè in quel luogo ho conoſciuto ſegno veru- .

no di tanta antichità; & può egli hauer parlato della Ga- ,

latia ſudetta, che fù dal lato di Nola; eſſendo nel reſto ſtata

""""nuoto, è"ne Volſci, di cui

an tutti,ch'egli habbia ragionato,la quale è tuttauia in Es anese a

piede. Dirà altri, che ne parlò ben manifeſtamente nel lib.º ii;

23 raccontando di Marcello che inuitato da Nolani, è Ca- º ſognº

mafio Galatiampetitiatqi indeMolturno amme tranſetto, perque ºº

agrum Saticulanum, Trebiamnque (leggo.Trebulanumq,co-º

me dimoſtrerò di qui à poco) ſuper Sueſſulam per montes º -

Avolam perueniti eſſendo aſſai manifeſtº che fra Caiazzo &

Nola, è il fiume Volturno, º che già furono Saticola: &

Trebula, co territorii loro; talche ſe ho acconſentito, ha

uer Liuio nel libro precedente ragionato di queſta Calatias

bora a tutto ciò contradir non poſſa, né potendo la ſua an

tichità negare Ionòdimeno ho gran ſoſpettono di queſto:

nè del viaggio di Marcello per lo ſudetto cammino : mà

del medeſimo Liuio, che non habbia preſo vagraue ſcam

bio, hauendo creduto, che quel Romano ſi era condotto

in Calatia da Canoſa. Il Glareano fù del creder mio,3 in

cambio di Canoſa leggeua da libri ſcritti à penna, Caſilino

AVeque enim" le ſue parole)à Canuſio Nolam pro

ficiſcentibus, Volturnus amnis tranſeundus, neq; Calatia per

tenda: at titºumqi è Caſilino, etiamſ de Calatia nil definimus.

Et percioche Liuio, hauea detto, che Marcello da Roma,

KACKIA - - - - : 2la
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era paſſato alcun tempo prima in Canoſa, pensò, velini

nere reſtiſiſaeum, velcaſilinum rediſſe: moſtrando nel reſtº,

come ſi è inteſo dalle ſue parole di hauer dubbitato, ſeggi

ſi conduſſe per Caiazzo; deiche anzi gli ſarebbe ſtata fotº

za; mentreche fece quel cammino per Saticola, º perlº:

bola, come dal ſito di quella città,ch'hà già dimoſtrato, è

i.

dal ſito di queſta, che dimoſtrerò non molto appreſo, ſi

conniene affermare. Mà dal Sigonio fa di queita ſuale:

tione ripreſo il Glareano al qual piacque l'altra,quòd (diº

egli) Liuius praredenti libro Marcellum magnis itineribus Cº

muſium contendiſſe,dixerit;& quòd Plutarchusia Marcello Cº

v muſia item Marcellum ad tutandos ſocios eſſe profetium,tradº

derit. Et in vero quella congettura del Glareano, che Mar

" º":celio fuffe, o rimaſo fra via in Caſilino, o vi fuſſe ritornato

i, i sigg. alche il Sigonio non diede veruna riſpoſta, contradicea

mio notato. reſto del racconto di Liuio, il quale hauendo detto, che i

Nolani gli mandarono i loro ambaſciadori, mentre egli

Canuſi cum exercitnerat, ſoggiunge non moltoappreſſo, che

- , Caſilinum eo tempore quingenti Pianeſtini habebant cum pa:

eis Romanis, Latiniq, nominis, quos eodem audita Cannenſi

clades contalerat, nel qual tempo ancora ſe Marcellofuſº

-,º ſtato in Caſilino,forſe non ſarebbe ſtata cochiuſa l'amicitia

, di Hannibale co Capuani. Adunque non eſſendo a mente

di Liuio laiettione del Glareano; & eſſendo nel reſto aſſai

ºlarºnº vera l'oſſeruatione ſia, che per andarſi da Canoſain Nola,

º nonera biſogno paſſarſiitvoitusio, dove potea peruenirſi

per la via di Beneueſito, 8 di Candios piegandoſi poi a ſi

niſtra per gli fonti cheſoltraffattane a Saeſola: io più co

ſtantemente haiterò di queſto Liuiano racconto a dabbita

re. Forſe contienneà Marache in quel tempo, pieno diri

Liuio rifiu tolte,º di ribellioni laſciar il cattimino più commune? Mi
tat0, in qual maniera potè eſſer coſtretto, à paſſar due volte il

Volturno la prima volta andando in Calatia, & la ſeconda

ritornandone (e Canoſa egualmente che Nola da queſto

altro ſuo lato) ſe tuttauia per lo camposaticolàno, il qual

già ſi è veduto, che fù anche di quà, & dal lato Settentrio:

nale del Tifata,egli hauea à paſſare? Di ciò, forſe, autieduti

quei cenſori antichi, mutarono ne' loro coditi il nome di

Canoſa in quello di Caſilino: mà far non poterono, che lº
- - tito

-

fi
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suio, col fatto racconto dell'andar di Marcello da Roma

in Canoſa,haueſſe mutata la ſua ſconueneuole deſcrittione.

gli nel citato lib.22. detto hauea, che placatis ſatis, vt re- -

tantur.deis, M.Claudius Marcellus ab oſtia mille,e quingentos
-

ſentimiſt ipſe legione claſſi (ea tertia legio erat) cum Tribuno

º militum Teanum Sidicinum premiſa, claſſe tradita P. Furio

º sollege paucos poſt dies Canuſii magnis itineribus cotèdit.& gli

tredette Plutarco, ch'allo ſpeſſo ſi ſeruì del ſuo ſteſſo dire;

ſiche era ben neceſſario, che anche di Canoſa haueſſe intro

dotto poi Marcello a venir in Nola. Maaſſai più conuene- Liuio illu

º nolmente può crederſi, che il viaggio da lui attribuito-ºººº

º gli da Calatia per gli campi di Saticola, 8 di Trebola, rha-º
º meſſe fatto, all'horche ſeguendo il ſidetto Tribuno, 8 per- v

º tenuto anch'egli per la via Latina in Teano, per condurſi -

3 per Alife,perTeleſo, & per Beneuento in Canoſa (parlò di -

a queſta via Antonino,deſcrittendo il cammino da Terracina

º in Beneuento, & quello da Roma ſimilmente in Beneuen

a togli douettero giùgere gli ambaſciadori Nolani;onde ha

i tiédoi"paſsò per Cales,8 piegando

a ſiniſtra per la via alle falde del monte Callicola, della qua

, le rimangono chiari ſegni per gli noſtri caſali, Pignataro,

s Pantoliano,Vellona,8 per gli altri di quel tratto, che giun

geua al fiume Volturno nel luogo, doue hò detto altre vol

te, che fù il ſuo terzo Ponte nella contrada chiamata. Tri

fiſco per quella via dico, ſi conduſſe in Calatia, è più toſto

nel ſuo territorio, 8 Volturno amnetranſietto perq; agrum Sa

titulanum Trebulanumque(di queſto ſito di Trebola qui non

qual cammino non fu aſſai diuerſo quello che alquato tema- corde à ſe ,

po appreſſo tenne Fabio Maſſimo,quando partito da Cales, ſteſſo,

Cibulteriam,cº Trebulà,3 Auſticulam (vſurpo queſte parole

di Liuio ſeconda la ſua volgata lettione)vi cepito inter Ca

paam,caſtraq: Annibalis, qua in Tifatis erant, tranſdutto exer

cita, ſuper Veſuuium in caſtris Claudianis conſedit: come per

quelche ho dichiarato del ſito di Saticola, 8 per quelche

imoſtrerò del ſito di Combulteria,8 di Trebola,è manife

ſto: Hauerebbe potuto ancora Marcello riceuere i ſudetti

apbaſciadori in Calatia; per la qual città, 8 per Teleſo a

d (MII Fff ſenza- -
- - -

nilites, quos in claſſem ſcriptos habebat, Romam, vt preſidio eſ- -

r

dico nulla) ſuper Sueſſulam per montes Nolan peruenit. Dal Liuio con
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ai toccar Alife,hauerebbe potuto il ſuo Tribuno anche

hauer fatto il ſuo cammino per condurſi in Beneuento, º

finalmente in Canoſa, ilche non è men concorde al credit

per la gae mio Etcertamente per la ſteſſa vianº medeſimi anni Han:

i" nibale, come racconta Polibio nel lib.i dopo hauer ſaº

"cheggiata Beneuento,8 preſa Teleſovenne in Campania la
da Beneuen- prima volta,& dopo moltiſecoli(edificata giàquet i citt

º nella cam nuoua)hauendo il Conte di Capua Pandonolfo inuitato
panta, ſuo aiuto. Guaideriſio, è il diremo Guaideri Principe di

Benevento 8. Gregorio Bailo de Greci Imperadori Leoni,
& Aleſſandro," l'al:

tro diuiſamente ſine mora (ſono parole di Herchempertº

" ºlinque aduentantibus,

Qccaſuiurtà vrbem Capuanan reſederuni.Già" -

Et per Sico ſerº" iona: & Sicopoli fà

i", i vna città nelº"" lla contrº

inone, da mentonata non è molto dilà del Volturno, che ſe

fè in piede e alle ſue falde edificata dalli noſtri Capuania"
ſi pºiº neuentano Principe Sico" ià dall'anno 817, finali,
f7se l'anno 33; onde fu detta a quel modo; &eſſendo

reſa munitiſſima da medeſimi Capuani nell'anno 84o fug

f" dell'antica patria,arſa da Saraceni, ma
O

i

ſpatio de primi quindeci anni frequentemente da for

tuiti,ò come io più credo,da'fuochi acceſida'medeſimi Ca

puani, conſumata, rimaſe del tutto vacua di habitatori; i

quali paſſarono a fondar queſta nuoua Capua nell'anno

856: hauendo à vile di habitare nelle anguſtie, 8 nelle

grotti di vn picciol monte; come dalle diſcordi narrationi

di Herchemperto ſudetto nel Num.15.8 nel Num. 24 di

Harchem- Giouanni Abbate Caſineſe nella Serie de Conti di Capua a

perto Gio: al Num 1. 8 al Num. 2. dell'Anonimo Salernitano nella ,

Abi Caſa Par 3 che ſono autori da me ricorretti, 8 dati alle ſtampe,

" &da quella di Leone Hoſtienſe nel cap.3o del lib.1. ridotte

i"i" à ragioneuol concordia, parmi di poter dire. Di Calatias

fioſi con adunque ch'hora è Caiazzo,hauerà Liuio parlato ancor que

sordati, ſta altra volta, ilche non potrebbe eſſer vero in altro, che,

nel deſcritto modo,

Non ſon poi ben ſicuro, ſe egli, 8 il ſuo compilatere Si

lio, inteſero della ſteſſa Calatia più toſto, cheº"



--
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&c.ilqual nome da ogni altro, che parlò di alcuna di eſſe,
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damè percagion di differenza chiamata - Galatia, la ual Non è certo,

diſtro hauer ſeguite le parti di Hannibale; eſſendo ſtati ſe queſta Ca
ſcambiati facilmente come già dimoſtrai, i loro non moltoi" quel

diſſimili nomi, i quali paranche di poterſi oſſeruare ap-º;i lei
preſſo Plinio Secondo, che furono ſimili del tutto & pari; iº,sai,

percioche egli nel cap. 5 del lib. 3: nel catalogo delle città

della prima regione d'Italia, che non eran colonie, da lui di- Eſſendo qui

ſpoſte per via di Alfabeto,mentouò vna ſola Calatia:mà nel ſtate due cit

numero del più, dicendo. Bouille,Calatie,Caſinum,Calenum.".A."

fa ſempre vſato nel numero del meno. Calatia, talche col Plinio Sa

plural numero douette Plinio intendere di ambedue. Neli" illu

reſto nè Tolomeo, nè Strabone,nè Polibio,ne Cicerone,che ,

fecero raccolta per varie occaſioni de'fiomi delle città di "º-º

campania mentonarono queſta Calatia & i due vitimi per".
ºgni maniera hauerebber doutito farlo, poſcia che deſcriſ-far,

ſero le città,ch erano intorné Captia; mà ſe n'aſtenner,forſe, più antichi,

perla ſuanon moltafama, per la qual cagione ancora par- º altri mº:
mi cherignoto Caſineſe nel Numiº della ſua Hiſtorietta, iaichi

inepinieresoliodeferitº di"
mtratiglioſa grotte, dedicata all'Areangelo Michele, la poca fama .

qual giace nella Dioceſi della ſteſſa eittà i là dimoſtrò per

via di ognialtro confine che di queſto, dicendo. Inter Ca-L gnºto

finiani non ai finiani reſe non quidaminquoi"it:

dicituradeſe Angelica virtussad inſtar 8. Michaelis Archangeli “ sto. i

th mºbhteGargano,vài diſtillari aquam,6. iugiter ſam cryp

tam & iacere Baſilicam, atq, ibidem nunr crebrò fieri prodigia.

Donette inuero quella grotte propriamente appartenere al -

territorio di Combulteria, è vero di Trebola: città ambe

due in quel tratto, come dimoſtrerò hor hora; delle quali

non mi marauiglio che quello Ignoto autore non habbia » , ,

to ; donendo à quel tempo eſſer cadute dal lor gra- . . .

o & eſſer diuenuti i loro nomi molto oſcuri;mà Calatia,ò ,

la diremo Caiazzo, conuien, che fuſſeſtata in alquantomi

gior fortuna per la qual coſa Herchemperto il qual viſſe in

quella ſteſſa età, non laſciò di mentottarla, 8 non douette s

eſer mancata giamai ; eſſendone argomento molte ſue, Poſcia che el

ºtiche iſcrittioni de'tempi di alcuni imperadori dopo de i non man

ºdici Ceſari che vi ſono rimaſes i ſudetto itinerario del sºsianº,

MXXII F ff 2 Peu
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Peutingero ancora, il cui autore viſſe intorno il neº i
quarto ſecolo di Criſto. Mà non vorrei che cadeſſe nelpº si

i ſiero altrui, eſſerſi da me per alcuniuore reſo ambiguo º a

le più antiche, le più illuſtri memorie credute in hotº º

nè io inni ogni altro appartenere à queſta Calatia,ſian ſue:perciodº si

"º nè io hebbigiamai ragione, che di molto amarla, doneº sia

"." molti amici & doue nacque Marſilio Tebano, profeſſore º si
giamente di Humanità già mio maeſtro, degno di cui ſi conſerui honº si

mio honore. reuole memoria anche per la bontà de'ſuoi coſtumi º º i

queſto eſercitio dello ſcriuere delle coſe antiche, perſº

ſteſſo honoreuoliſſimo, può da huomo dell'eſſer mio verº l
in così vil modo a vendetta & è ſdegno vſato; la qualdº

chiaratione quanto è ſuperflua a preſenti, tanto forſe èº s .

ceſſaria per quelli,che verranno; a quali per loro maggiº ,

e º certezza ricordar voglio, che il preſo iſtituto così portatº si

onde anche mi ſon perſuaſo ch'io douea né mendiquº si

che dell'altre città di Cipania ragionare benchená ſiaº si

, certo (tacendolo gli antichi) s'ella appartenne più toſto i i

- noi, che alli Sanniti,eſſendo ſtata collocata quaſi ne comº -

confini; ſiche nè meno laſcerò di trattare, nè di Combº in

, teria, nè di Trebula, che furono, come hº detto nel medeſi ,

mo tratto, l'una alquanto piu dell'altra da noi remotarº e

, più Settentrionale, e si -

sº coi Etaffermo io,che Combulteria fil di là del fiume Volº. Si

;prºgi no nel tratto di Caiazzo i anzi atteſo il preſente ſtato dº S
rfai le coſe, nella ſua Dioceſi, benche Liuio par,che l'habbiadº

i i vi ſcritta non lontana da Saticola, 8 ſeco ancortrebola:dº si
ºrso, queſto altro lato. Del Conſole Fabio diſſe egli nellº" º

che ad Cales caſtra habebat,nec Volturnum tranſducere audi º
exercitum,occupatus primò auſpiciis repetendis Roma:dº" si

digiis,que alia ſuper alia
nunciabantur;expiantique cabaudº

i"" cile litari baruſpices reſpondebant.Etappreſſo. È, circaº

cbrfi tranſgreſſo Volturnum Fabio poſt expiatatandem prodigº" º

per i bo conſules remgerebant combulteriam,4 Trebutamº 4" º

ai qua» culam vrbes (già ſi acconſentì al Cluuerio,che Auſticolº e

Saticola furono vna città ſola)que ad Poemum a fecerºa s

, bius vi cepitº, preſidiadue in is Annibalis, Campanipernº a

- capti. Ei Noleſicut priore anno, senatus Roma e orº"li s

Annibaliserati conſiliaq, occulta decaede principum &r" º

- 2 - º º i . - . ”
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tevrbis inibantur. 2uibus nè incepta procederent, inter Ga

puamcaſtraquè Annibalis,que in Tifatis erant,transducto ever

º

giº

ºgo racconto di tutte l'altre chieſe di quella Dioceſi i

tivu Fabius,ſuperVeſuuium(il Cluuerio legge. Sueſſulam.) in

caſtris Claudianis conſedit. Adunque,come portar pare l'or- .

dine del ſuo dire, Fabio dopo eſſer paſſato di qua del Vol

turno,doue non ſi niega,che fù Sueſſola, preſe le tre città ſu

dette,ſiche lo ſteſſo del ſito di Combulteria,8 di Trebola,ſi

deuerà dire. Mà ſe Trebola fù da quell'altro lato, 8 anche º

in vn luogo, hora compreſo parimente nella Dioceſi di

a Caiazzo:ben del ſito di Combulteria, accennato da Liuio, º, 1º

potremo ſoſpettare. Fabio da Cales per la ſteſſa via che fat- " i"

tahauea Marcello da Teano in Calatia per condurſi in Ca- pºi ci fa

noſa il qual poi,come io penſo,ſi riuolſe in Nola per la ſteſſa da quel lato,

via dico, paſſato il Volturno, per Saticola, che ottener do- non fa º

nette in quel cammino, 8 appreſſo per la valle,chiamata. “

Cappuccio. fra Capua, 8 gli alloggiameti di Hannibale per

ºnne al luogo degli alloggiamenti Claudiani,ilche non mi

ipotrà negare.Fra lo ſteſſo viaggio adunque ottenne inſie

me quelle altre due. Mà di quà del Volturno in qual luogo se ſotto il

ºi dir potremo,che fà Combulteria? della quale ben ſi ha ſuo corrette

inditio baſteuole, che fù nella ſudetta Dioceſi di Caiazzo,in" di.Ce

º ſito non molto fuori del cammino fatto da Fabio, come iſ"

º autentici teſtimoni intenderemo, Liuio adunque ha i fra

ºinvaſol giro di parole raccontata la conquiſta fatta luºghi della

º Fabio nel ſuo viaggio delle tre città mentouate, nulla 2º 4

Pºcuro di altro. Et in vero in quel luogo, chitora viene“

ºmpreſo nella ſudetta Dioceſi di Caiazzo,nel tratto in cui

ºaſtelli,Aluignano,Traguni,Se Atina collocarſiCom

ulteriaben conuiene; la qualcaduta dal ſuo grado, diuens

ºPºola
terricciuola,appellata.Cuultere.& variamente,

ºre &vien deſcritta nella veſcoual Bolla, altre volte

ºuata, del Santo Caiazzano Veſcouo Stefano; nella

Liuio neti

te,

- 2 ,
ſono ancora i nomi delle chieſe di S. Maria, 8 di S. Priſco

º Ad Cuultere,alli quali precede il racconto delle altre chieſe,

º ch'erano neſudetti caſtelli di Aluignano, 8 di Traguni: &

º ſegue il nome della chieſa di S.LorenzoAd Atina. Faſſi di

º più mentione di queſta coultere nella Proclamatione del

º ºtdeſimo ſanto Veſcouo, per la quale non molti anni pri- º “

-e XXXII -
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una della ſua morte (viſſe egli nel Veſcouato per ſoſpettº

di 44 anni dall'anno 979 ) ſi dolſe di alcuni vſurpatori di

beni della ſua ſede nel Capuano Concilio Prouinciale è

tempo dell'Arciueſcouo Paldolfo; della quale Proclami

tione fa dal noſtro Michel Monaco data alle ſtampe quella

parte, che nell'original ſuo ſi leggeua più intiera; mdine

quella, che in molti luoghi è rimaſa dall'antichità molto

conſumata,fi leggono le ſeguenti parole. Curtem,6 terra

Site Marie de Coultere,quevidentureſſe in loco quod diata,

Cornellu, pars noſtre ſedi per triginta annos poſſediſſe. Nei

dimoſtrato ſito di Comitere daquelche del ſito di Combulº

, ria accennò Liuio,diſcòuieue. Raccòta il medeſimo autore
i!è,forſºſº nelle4 che poi nel ſeguéte anno lo ſteſſo Fabioad popular

C" dosagros recipiendaſque armis,que defecerant, vrbes prerſi

ria. Caudinus Samnisgrauius devaſtatus epida vicapta: Compuiº

ria,Teleſia,Compſa, Fuiſule, e Orbitanium. Ma queſta Con

pulterianóparmi la Combuiseria,di cui ſi è ragionato:nºlº

lamente per l'argomento, che ſarebbe aſſai leggiero, della

- picciola varietà deloro nomi: ma percioche ella era gli

- . ſtata conquiſtata dal medeſimo Fabio nell'anno precedea

Pt ſe par fa te. Mà ſe né furò più d'una ſola il ſuo nome deuerà quiricº

:lº ſº: ciarſi nell'altro primo modo, dal quale più facilmente poti

i "si diſceſº quellº di coniere e faremo alquanto pºi
,ti che Combulteria fu città del Sannio, 8 potraffi crederlº

-- - - ſteſſo delle altre città di quel tratto, come accennaiàdiº

tro. De'ſuoi Cobulterini intéder douette Plinio Secondo ad

ſudetto catalogo delle città d'Italia della prima regione;

nella quale benche da Auguſto non fà deſcritto, nè il Saa

- e

mio,nè gl'Hirpini, fà per teſtimonianza del medeſimo auto

re,deſcritta l'una, è l'altra Calatia, & di più Alife, la qual

fermamente fà de' Sanniti. Mà di Trebola nons'induggi

più il ragionare. - - . . . . . . . . .

rREBoza Pensò Antonio Sanfelice, il qualdeſcriſſe la noſtra Cam

sitº credu-pania in vn peculiar trattato, 8 la ſua opinione,benche egli

: ſii. nol dica, fà ſeguita dal Cluuerio, che di Trebula ritenga il

il " fito, e in parte il nome vna picciola terricciuola chiamata
del ciani, Trentola ch'è aſſai vicina al fiume Clanio da queſto Setten

nºn lontana trional ſuo lato; dalla quale verſo l'Oriente d'inuerno ſono

“ºſº, lontane, quaſi divn miglio, le reliquie di Sueſſola, º più
- º in- º

s

º
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in là, dopo pari interuallo,ſorgono i monti Sueſſolani, e

piegando a Mezzogiorno,in molta maggior lontananza e

invºlargº dampo è Nola. Mada queſto medeſimo ſuo la
to & verſo l'Oriente Eſtino per lo ſpatio inegualmente di

quattro miglia, è il monte Tifata. Recò il Sanfelice in pro

ºa del creder ſuoi veſtigi di vno antico Teatro,da luivedu- s

ti in quelluogo, 8 gli applicò al Teatro della ſua Trebolagil

º" ito gli parue (& lo ſteſſo giudicò il Cluuerio) che

aſſe ſtato dimoſtrato anche da Liuio,quando diſſe di Mar

cella, che da Calatia Volturno amnetranſietto per agrum Sa

ticulanum, Trebulanumq; ſuper Sueſſulam per montes Nolan

permeniti & poi di Fabio,che da Cales, traugreſſo Volturnum,

Comahulteriam,3 Trebulant,6 Auſticulam (ò vero.Saticulam.).

vi cepit.Mà eſſi non poſer mente, che ſe Trebola (per vſar le Per fallace

. Parºle del Sanfelice) fa cirà Tifata aperti in campi ilcam-"
nino di Marcello non douette eſſere ſuper Sueſſulamper,ſa"
cºntesi ma infrà Sueſſulam per plana. Liuio adunque,come ti se, "

saluerti ragionando di Saticola, col ſuo compendioſo, per me da ica.

ºncimarlo confuſº dire fà cagione chegualmente de "ºes
i ſiti, º di Trebola, e di Combulteria, & di Saticola, é de “'

ºggi di Marcello, º di Fabio ſi fºſſe totalmente giudica. E, a ſi

cº: Sarebbe ben grande argomento quello del Teatro, ſe il viſti"
sºlo fuſſe ſtato edificio di Trebola peculiare, il qual fil rais ai

ºlºſi di ogni altra città comune; ſiche più toſto haueremo ºme,

º Siedere che in quel luogo fà alcuno de caſtelli i cui nomi

Pº la loro ignobiltà furono taciuti da Strabone; poſcia che

ºnſarebbe gran fatto che quei veſtigihora non più vedu

iº º dallo ſteſſo Sanfelice appellati, modicè extantia: fuſſero

ºatidi altra più o meno antica opera & che da lui riſcon

ºcolracconto di Liuio per la fallacia della ſomiglianza

ººººmiTrebula.&Trentola (inditio,chenò ſuole eſſer ſem

fi fermo)gli haueſſe riputati divn Teatro Parlò degli ha- Fù detta se

ºtori di queſta città Plinio Secondo nel più volte citato,"

ºatalogo delle città della rima regione d'Italia, 8 chia- lineſe e
ºli cognomine Ralinienſes: forſe diſſe il Cluerio, ad diſcri-fº da altri

ºriusTrebula,quamin Sabini, commemorauimus. An-"

º Tolomeo né oſcuraméte ne regiſtrò il nome con l'altreci
ºtà mediterranee di queſta regione; & ſe ſi attenda l'ordi- la i":

ºſuo la deſcriſſe fra quelle cheran diadelvolturno. Le tari

MAXII - - - - ---- - - - - - ſue
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illuſtrate.82
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ſue parole in Latino ſon queſte Campanorum mediterraneº

ciuitates. Venafrum, Teanum, Sueſſa,Cales,Caſilinum Trebula, i

tolomeo il Forum Poplij ( queſte furono da quel lato del mentonato

º fiume, le ſeguenti da queſto altro) capua,Abella, Arella.N:

poue a chefà di quà del Volturno fu quel campo Trebulano : mentouato
il cipo Tre in compagnia di alcuni altri campi da Cicerone nell'Orat,

selano 2 contro Rullo, che altra volta ho riferite, ragionando di

caſilino, ſe vengano bene oſſeruate; percioche egli diſtinſe

in tre ordini i loro nomi,ſecondo quelli deloro ſiti, dicendo

de'primi capi,ch'eranperlavia Appia é a ſuoi lati.Albano

ager eſt, setinns,Priuernas, Fundanus, Veſcinus, Falernus,Liter

nus,Cumanus,Caſilinas.audio De'ſecondi, ch'eran per la via,

Flaminia. Ab alia parte Capenas Faliſcus,Sabinus ager, Reati

nus. Et degli vltimi,ch'eran per la via Latina: màil fuott.

ſto, che ne volgati codici parmi eſſer mozzo, non ne dimo

"“ſtra la diſtintione dagli ancedenti; & forſe anche vieildi

fetto del nome di alcun altro campo, da Roma men lonta

º no,métouò queſti Venaframus, Allfanus,Trebulamus:Laonde

né il Turnebo conbuona ragione il ripreſe di hauer accor

piati queſti tre vltimi campi con quelli della ſeconda ſerie,

fiTuracbe, qui ſuperioribus annumerari potràs debuere, ordinemgi confin

º º dere videntur: nè men Paolo Manutio ben fece interpretan

i"º doche queſto campo Trebolano fà della Trebula, già ness
bini,ſiche coniungi eum Reatino debuit Al corſo della viaLa

tina, diſteſa, come ci fù eſpoſto da Strabone, che ſi è recato

Cicerone , à dietro, per Caſino per Teano, 8 per Cales ben connengo

Strabone ; no queſti campi:cio e il Venafrano,l'Alifano, 8 il Trebola

Liuio & Si n6;i primi due de'quali non può dubbitarſi, che furono dal

iº ſuo ſiniſtro lato,e che alquanto più remoto,eccol framez
I dile zo del fiume Volturno fù l'Alifano; il qual nondimeno ap

fra Teanº preſſo la medeſima via Latina fu deſcritto da Liuio nel lib,

i". 26 raccontando il viaggio di Hannibale quando da Capuaaria. Per lo - - - : - 2- 5 –– - 2 - --- - -

i g, andò a porl'aſſedio in Roma, il cui dire da silio nel libi:
le celle f, fù ſeguito. Adunque appreſſo la medeſima via,& ſecondo il

bolano paf medeſimo ordine oſſeruato negli altri ſudetti campi, deue

"remodi quà del Venafrano º dell'Alifano collocaricanº
º it" poTreboiano;ſiche haueſſe hauuto verſo Occidete Teano&

venne nella Cales; & verſo Oriente Calatia: quelle ſopra la ſteſſa via et

ampania, queſta nello ſteſſo ſuo lato verſo Oriente, 8 dal ſuo corſo

- alquanto

Cicerone.»

–
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alguanto lontana. Diſſe Liuio nel lib., 2. che Hannibale per

Alifanum, z; Calatinum, 9 Calenum agrum in campum Stet

latem deſcendit, all'hor che parue poi da Fabio ad Caſilinum

obſeſſus,Et del medeſimo ſuo cammino ragionando Polibio

nel lib.3.appreſſo il ſuo interprete, ſcriſſe nel ſeguéte modo.

Annibal exercitum è Samnio per anguſtias Eribiani collis de- Polibio ri.

ducit. caſtra ad Volturnum amnem ponit ; qui di fos campos di- ſcontato
uidit; & caſtra ipſa ex ea parte,qua Roma# eſt habebat, Ha- º" Liui

uca egli deſcritti i campi della noſtra Campania; & detto , "
parimente hauea, che tres tantum aditus habent, peranguſtos, ſtrato.

atq; difficiles: vnum à Samnio (queſto era per Caudio) ſecun

danab fribano (per lo quale paſso Hannibale) tertium ab

regione Hirpinorum;cio è per Auellino.Mà ſe il campo Tre

bolano di Cicerone fà di quà di Alife nel tratto del Calati

no:io non dubbirerò, chenon già. Eribiano fà dirittamente

appellato da Polibio il ſudetto ſtretto paſſo, ma Trebolano.

dalla ſua vicina Trebola. & non da Eribano, nome appreſſo

ogni altro autore antico del tutto ignoto. Nè ſimilmente a Liuio nota

dubbiterò, che nel racconto di Liuio,ò manchi il nome del º dii".

Trebelano campo,ò vero ch'egli ſtudioſamente il tralaſciò,"
er non moſtrarſi, di traſcritnere la hiſtoria di Polibio nella ſabono,

ua,come pur fece, parendogli, forſe, ha uerlo anche in que- fiutato.

ſta parte luperato di diligenza con la ſua più minuta de

ſcrittione di quel viaggio di luogo in luogo, dal quale per

altro ſuo mal talento (benche il Caſaubono prende la dife

ſa di Liulo, delche non poſſo trattar intieramente in queſto

luogo)altre volte ſenza veruntitolo, 8 nel lib.3o. non con a

altro che di ſcrittore da non diſpreggiarſi, fa mentouato il

ſuo degniſſimo nome; doue ben ſarebbe conuenuto, che l'

haueſſe lodato in aſſai nobil modo if" egli tuttauia

del ſuo dire iui tenne conto, il quale hauea affermato, che il

Rè Siface era ſtato condotto nel ſuo trionfo da Scipione,

mentréaltri hauean detto, ch'era morto alquanto prima i e, .
delche parmi, che con molta ragione già l'accusò Futuio i"oi

Orſinois che Gerardo GiouanniVoſſio noi difenda baſte-"

uolmente,dicendo nel cap.19 del lib, t. degl'Hiſtorici Gree fiutato.

ci, che poſſumus id nata ai mira a intelligere. Percioche qual -

mºdeſtia gli era biſogno vſare verſo vi morto già di molti

ºnni?Ma l'emulatione ſi apprende verſo de'morti ancora-.

A rrrr G gg Non
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Nondimeno ſia di ciò pure quelche altri più voglia, farà

certamente vero, che Trebola fu nel tratto di Calatia verſo

la Campania; laonde l'adito, per lo quale da quel lato qui

poteua entrarſi, fù da Polibio appellato. Trebolano, al qual

non penſo,che temerariamente queſto nome negar deuere

mo; ſiche il Trebolano campo di Cicerone, come da quel

ſuo racconto mi parea douerſi conchiudere, ſarà ſtato fra i

Siche, Tre Calatia, Teano,8 Cales. A queſta così manifeſta certezza,

#i non altro può mancare che il vederTrebola nel ſuo proprio
"ſito Mà ſe dopo tanti & i manifeſti ſegni, che n'hò recati,

bora dei andar vorremo dietro la ſomiglianza de'nomi;& dietro an

Treglia nel cora a veſtigi,rimaſi d'vna antica città nella ſudetta Caiaz

º ººº zana Dioceſi, nella regione denominata da vn ſuo principal

“ caſtello. La Baronia di Formicola:facilmente vi perueniremo.

Iui in vn luogo, ingombrato da ruine di edifici antichi, il

quale alquanto più di Calatia, & del dimoſtrato ſito di

Combulteria,è vicino alla Campania, piegando al lato Oc

cidentale, 8 volgarmente ſi appella. Treghia. & Treglia: io

penſo, che fù la Trebola, che andiamo per quélcontorno ri

, cercando; ilche ſe non ſia vero, nè Cicerone potrà hauere,

a i contro del Turnebo,& contro del Manutio difeſa veruna nè

º riconciato rimaner potrà il corrotto teſto di Polibio, già

dal Cluuerio creduto priuo di ogni aiuto.Mà conuien,ches

la mia emedatione ſia vera per ogni modo,8 che Liuto,co

mehò auuertito più volte, habbia deſcritti i ſiti,8 di queſta

città, 8 di Combulteria, & di Saticola,con ordine con uſo,

& turbato. Nel reſto Plinio Secondo, mentre ragiona nel

I sui vini cap.6. del lib, 14 devini nobili,hè queſte parole. Campania
Trebolani muper excitauit nouisinominibus autoritatem,ſiuè cura,ſiuè ca

ºfurono loda- ſu. Ad quartum è Neapoli lapidem Trebellicis : iuxta Capuan
-º frai;"; Caulinis;& in ſuo agro Trebulanisalioqui ſemper interplebeia,

4amp" et Trifolinisgloriata. Nel qual dire né è verun dubbio ch'egli

inteſe de'vini Trebolani della ſudetta Trebola;ſiche parrebbe,

ch'haueſſe attribuita quella città alla Campania paleſe

mente.Ma io vorrei,che ſi attendeſſe, che Plinio in diuerſa

maniera métouò il luogo, in cui naſceua il vino Trebolano,

che il luogo del Trebellico, 8 del Caulino, per la qual coſa

Darmi, che volle dinotarcivna certa ſpecial deſcrittione del
3Trebolano campo, il quale men propriamente, chesi altri

- - i due
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regione de Sanniti. Altri,forſe, credendo che il vino Trifolino

dueſadetti luoghi alla ſua viciniſſima Campania conueni- ºra in ºrº.

ua &io già diſſi, che Calatia, &l'altre città di quel trattoºº ſº

furono in ambigui confini,della noſtra, 8 della proſſima ,::

- - - - compreſo ne'

naſceua nel luogo fra Minturno, 8 Sinueſſa, chiamato. Tri ſuoi confini,

fano, il qual ſecondo lo ſteſſo autore, douette appartenere »

al Latio nuouo, potrebbero ſtimare, ch'egli con la medeſi-Pliniº. Se

ma licenza haueſſe,8 queſto, & quel vino alla noſtra Cam-"

pania per la molta vicinanza defici,attribuito.Mà io non i

prenderò a far contraſto, ſe Galeno, il quale nel cap.3. del con ſe ſteſ.

lib.1. del Metodo ragionò di vna certa ſorte di conſeruar il lo, & con ,
vino lungamente, da lui veduta oſſeruarſi, come ha il ſuoi" ri

interprete in Italia,in agro Neapolitano, e Neapoli vicinocol-º

le quem Trifolinum appellant: ſedico, poſſa hauer detto, eſſer

quel colle vicino Napoli, il qual ſarebbe ſtato di là di Si

nueſſa à Trifano.Nè men voglio préder cura,ſe lo ſteſſo Pli

nio habbia qui parlato del vino Trebolano in compagnia »

di altri noſtri vini come anche nel cap. 2.del lib.31 fra altre

noſtre acque mentouò le Venafrane:quantunque nel cap.5.

del lib.3, haueſſe detto di Sinueſſa,che binc felix illa Campa

mia eſt : laonde Venafro di molte miglia ne reſtaua fuori.

Pirò ben queſto, che Tolomeo, non hauendo atteſo nella e Tolomeo

deſcrittione de confini di queſta medeſima noſtra regione illuſtrato,

quelli de'Promontorij di Sinueſſa,8 di Sorrento, & demóti & da Stra

degli Oſci,8 de Sãniti:come fè Strabone mà quelli de'fiumi," da

Liri, & Sarno, numerò fra le ſue città Venafro; per la qual" dia

maniera ancor conueneuolmente potè fra loro collocar i

Trebola come non fece Polibio,il quale nel lib.3. diſſe, eſſer -

da quel lato i Caleni,8 i Teaneſi: non già i Trebolani. . . .
Hora accioche meglio s'intenda il ſudetto cammino di Entrò Han

Hannibale,quando egli venne la prima volta nella Campa- galenia

mia, ſarà bene dichiarare, qual fu quel monte per lo quale Campania -

hebbe à diſcendere, per ſeruirmi del motto di Polibio, in per le mºtº

queſto chiuſo Teatro & nel campo Falerno,doue fù aſſedia- "ci"

to dal ſudetto Fabio, di cui diſſe Liuio nel lib.22.che cum ſa- "o,

ti ſiret, per eaſtem anguſtias, quibus intrauerat Falernum all' altro .

“grimrediturum,Calliculam monttem,3 Caſilinum occupatmo- I RE BOLA

ºtti preſidiis. ilche giouera ancora, accioche ſi ſappia in . ºº

qual guiſa Marcello prima, e poi il medeſimo Fabio varia:
XXXII G gg 2 IIl Cilic
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.
mente da Teano, 8 da Cales per Calatia per Combulteria,

& per Trebola; & pergli loro territori; & appreſſo poiha

uendo eſſi varcato il Volturno, per Saticola, 8 per lo ſuo

campo, ſi conduſſero l'uno in Nola, l'altro negli alloggia

menti Claudiani. Et già parmi,che aſſai facilmente poſſa a

conoſcerſi, che Liuio chiamò. Callicola.con la medeſima ſu

detta emulatione quel monte, che da Polibio era ſtato ap

pellato.Trebolano;laonde,benche non ci piaceſſe ſeguire la

etimologia di queſto Liuiano nome, penſata dal noſtro Mi

chel Monaco,che fuſſe ſtato detto.Callicola dalla vicina cit

I gºale da tà. Cales: ſarà egli nondimeno ſtato quel monte,che comin

" "i ciando dal ſuo lato settentrionale ſi diſtende in molti colli
i" minori, 8 minori verſo Mezzogiorno final fiume Voltur

aiutaeua il no;fiche divideua per Oriente queſta parte di quà del terri

ſuo territe-torio Caleno dal Trebolano; & da quel lato in quel modo,

º i"" da queſto in queſto altro ne veniua appellato Trebolano. A

“ queſto monte eſſendo peruenuto Hannibale, il qual credº

uaſi, eſſer condotto dalla ſua guida in Caſino, come hauea

deliberato, cum montibus, diſſe Liuio," clauſan

regionem circumſpexiſet,vocatum ducen percu svhiter

rarum effet. Cunis Caſilini eo die manſurum eum dixiſet, thm

demium cognitus eſt error , i Caſinum longe indealia regione

Liuio illu eſſe.Caſilino eraappreſſo al fiume Volturno, 8 già quelCar
ſtrato, ragineſe dopo haner traſcorſo il campo Alifano, 8 quello

-- di Calatia, vi era peruenuto molto vicino, nè gli reſtaua

altro ſpatio, che quello del campo,mentouato da Liuionel

cv, di l'vltimo luogo, cioè del Caleno, ch'eſſer douea di quà del

fting" predetto monte:ſiche hauendo egli alla ſiniſtra mano il me

Cin, deſimo fiume, rimirar poteua di lontano il fiumicello Sao.

da quello ne, 8 gli altri monti, che cingeuano la Campania da quel

º, Baro- lato. Adunque certamente il monte Callicola, è il diremo

"il"- Treholano, fra Trebola, & Cales, fu quello,ch heradiuidei

ſi preſente territorio Capuano dal territorio della Baronia di
vltimo ſuo Formicola; & l'anguſto paſſo Trebolano fà nel ſuo vltimo

solle , fra i colle,chiamato Trifliſco, che al Volturno fra Caiazzo, che

"º,fu Calatia & Capua,doue fù Caſilino,ſouraſta. Queſto ſteſº

ºº" ſo cammino nell'oppoſto modo haueano, forſe, deliberato

mai, ti fari Sanniti,volendo far ritorno nel Sannio, dopoche heb:
teo. ber depredato il campo Falerno, delche parlòli"

-

T ,

-

º

º

i

-
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aſiº h.1o così dicendo del caſolelucio Volunnio. Inquiren

tiri di guſti d'olturnumfumuſ dere hoſtem;indetertia vigi

Mi linurunite in annuncſe. Nè altro cammino,come s

4 mchenoti i dietro, tanto quaſi dopo vndeci ſecoli il

sia brucuentano Principe Guideriſio, 8 il Greco Bailo Gre

ſtia gioiguali per Caiazian(ch'è Caiazzo) Sicopolimaue(città

ſi collocati nel predetto eſtremo colle di Callicola, detto Tri

pºſin)adeunte, ai dauſ iuria vrbem Capuanam(done e

iº giletalista Caſilino)reſolerant Mà il Cluuerio,8 prima di
AMa alcuni

l'han credu

si indigulinivideo qualſuſſe potuta eſſere l'emen- ,i
i datione del corrotto luogo di Polibio, nè di Trebola co Teano: es

º nobbero il vero ſito, deſcriſſero il cammino di Hannibale º altri di qua,
-

º di Teleſo nella Campania per Alife, non già dal lato di

º Caiazzo verſo Oriente & verſo Mezzogiorno dalla deſtra o

fila del Volturno: ma dal lato Settentrionale, 8 dall'Qcci

ºntale verſo Teano,6 dalla ſiniſtra riua del Saone; hauen

º creduto Biondo, che il Callicola fà quel monte che ſor

nel campo nella Teaneſe Dioceſi, appellato Caianello pre

el'argomento dalla ſomiglianza de nomi non ſapendo,

il più antico nome di quel campo fà Patenara delche »

nie Et il Cluuerio ſi perſuaſe, che il Callicola fuitid iu

nuodab Maſſico monte, 2 Sauone amne ſuprà opidum.Ca

& locum, Torre di Francoliſe, verſus Volturnumfiumen

ma quel monte non vi giunge di molte miglia per

o ſolamente à Cales, dal cui oppoſtolato Settentrios

mincia il Gallicola, da me già deſcritto, il quale al

peruiene così dico hauendo egli creduto del Cal:

iò anoora, urtà.Sauonislauan ripam ſaltum, id eſt

i

tranſiſe Annibalem Mà già da quel che ſi è detto con vari ,
libio,& di Liuio,rimangono queſte loro opinio- e molte a

mente, 8 baſteuolmente rifiutate. Ben di eſſi ſºurnemo:

far,che molto non mi marauigli, percioche º “

atterſi preſo Liuio per guida , ne rimaſero

odo, che Hannibale dalla ſua, cioè per lor Biondo, 8:

inco ingannati. Hauea Linio raccontato,eſ-ii

'annunino Per lo campo di Calatia & per lo rifiutati,

a taciuto del Teaneſe; per lo qualein loro

ºbe Hannibale hauuto neceſſità di paſſare,

agione eſſendo quel Cartagineſe perueuu:
tQ

-

--

-

º
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º

to al ſudetto monte, in cui giace la Torre di Francoliſes,

traſcorrer poi ancor volle final Volturno, 8 è Caſilino, ſe

guendo il mal preſo cammino?Caſtris communitis(ſon paro

le di Liuio,al cui dire, 8 al dire di Polibio gli poſe alla riua

del Volturno) Maharbalem cum equitibus in agrum Falernum

predatum dimiſit Vſque ad aquas Sinueſſanas populatio eaper

menit.Certamente ſarebbepotuto rimanerſi nello ſteſſo luo

, go,è molto più da vicino far depredare quel campo Et per

-

-

qual cagione ancora più toſto non rientrò nel tralaſciato

viaggio,ch'hauea deliberato verſo Caſino, doue à dirittura

il códuceua la via Latina? Ma nè hauerebbe potuto dir Li

i". illu- uio,Caſſinii longeinde alia regione eſe:ſe da lui non fuſſe ſtata

fatta maggior perdita,che di quattro miglia,quite ſe ne cº

tano dalla ſudetta Torre di Francoliſe à Teano; per la qual

città da Teleſo in Caſino conueniua paſſarſi, come ne di

moſtra Antonino, deſcriuendola via, che per l'oppoſto mo:

domenaua daRoma in Beneuento il cui corſo per quelche

à noi appartiene, è il ſeguente.

º Caſinum,

Venafrum M.P.xVI. . . . .

Teanum M.P.XVIII. i

Altifas M.P.XVII. .

º Teleſiam M.P.XXV.

Beneuentum M P.XVIII.

ragannati. Màil Cluuerio,è parimente Biondo furono ſpinti allelo

nel dire º epinioni dalla impetuoſa ſcorreria di Maharbale,il quale

"eſſendo traſcorſo in quel primo arriuo finale acque Sinutº
gg autore º ſa

-

ne,lordiede à penſare che i Cartagineſi entrarono da quel

medeſimo lato,come anche parebbe di poterſi raccoglitº
-

- - - -

-

-:

-

si

mo Fabio,8 del ſuo eſſercito) hoſteſque ſub oculis erant fº

- dal ſeguente dire di Liuio. Vt verò ad Polturnum flumentº

ſtra ſunt poſita, exurebaturque amoeniſſimus Italie ager, ville

que paſſim incendiis fumabant,periuga Maſſici monti, Fabiodº

cente propede integro ortaeſtſeduio. Et da quell'altro. Vi

extrema iuga Maſſici montis ventum eſt (parlaſi del medeº

dermi agri, colonorumque Sinueſſe tecia vrentes, nec vllatº

mentio pugne Spectatumhuc,inquit Minucius,adremfruendº

oculis,ſociorum cades, º incendia venimus ? Di quà inº

Biondo fù perſuaſo, che Caſilino, dalla quale ri"
- - - all -

-

-

s



'A / // p 1 ! c 0 R s o II. 423
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ai ſimile poſe gialloggiamenti fà molto vicina al mare, ºnde altrii gioito alle chiamato Arnone, dal qualluogo alle l ſi g

" reincline al Maſſico,nella cui ſommità Fabio di º"ii
ºgº nido col ſuo eſercito b lauta ſotto gli occhi gl'incen- to di alcune

inididlalerno è l'intervallo ſoldi poche miglia Mà nè Ca- acque sinuº

At. fioſi in quel ſito nei clueriohebbe di ciò la ſteſſa opi-ºigi

inediBiondo, nel ſidette acque al parere di eſſo Bion, "º

io, come ſpiegairagionandodiSinueſſa furono quelle de' -

i fimoſi ſuoi bagnia canto al mare, ma altre fra terra, che a Biondo, se

liſtino ſia Caſilino, Sinueſſa da lati della via Appia : iSluuerio

per la quale Maharbale traſcorrer douette tanto innanzi di nuouori

input primo giorno: nè ſaccheggiando i Cartagineſi ilº

falermo si gli occhi de'Romani haueano altroue gli allog

gimenti, che in Caſilino,done dimorarono per gran parte

il Eſtate & dell'Autunno di quell'anno.
- -

- - - - -

XXIII. Campo Stellate, il cui nome fà preſo in più

zai. Dal quale non fà denominata la Romana -

Tribu.Stellatina Cales città, detta altrimen

te Caleno due ſada Calinolo città -

zaa. queſta fondata da Longo- ,

Abardi: duella dagli Auſoni.

e

fenza eſſermi partito dal medeſimo monte Calli- Il - - - -

campo

aaſe Hannibale rimirò la inferior regione, monti- ri .

nibuſgue clauſam ; & poi per Calenum agrum in TE dia del

4atena deſeendita hd facilmente potuto contem-fiume Vol

me egli vi operò;& hora col ſuo eſſempio diſcen-ºº

postellate, differendo alquanto di ragionare. "e i

er non diuiderlo dalla ſua città Cales, la qual in,"

trione alquanto in diſparte dal cammino,che -

izazzo, & che hauerò anch'io à tener col di

»ale i ſinoi alloggiamenti appreſſo il Voltur

aa Caſilino clal lato di Roma; ſiche dallo

vicino al medeſimo fiume, 8 alla mento

- eſſere il capo Stellate il qual,che per altra

ongiunto , 3 Goli Caleno, & col Falerno,

loniſca,Può apparireissaria"
Lill10
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º

Pa aleat- Litio aſſai bene. Biondo,il qual pensò,che il méte Callicola

" e fa di là di Teano, º che gli giaceua à piede il campo hora,
ſcrittore fà , - - - - - -

º, ai detto Caianello il quale peraltro più antico nome, ſpeſſº

di Teano co volte da Leone Hoſtienſe, viene detto. Patenara congiunti

aperto erro- mente ſi perſuaſe,che lo ſteſſo Caianello fù lo Stellate. Del

re. qual ſuo doppio errore,nato da quel primo,8 già batteuce

-- - mente rifiutato,non douendo qui aggiungeraltro ho ben

da marauigliarmi, in qual maniera haueſſe egli potuto º

prendere, che Hannibale per Calenum agrum.ilqualcrai

p, non pià qua del Teaneſe, in campum Stellatem deſcendit. Schifoºº

tene alcun ſto ſcoglio il Cluuerio,mà ſimilmente ſeguendo la ſua ope

altro il de- nione del ſito di Callicola,deſcriſſe lo Stellate dal lato º

ſ",º tentrionale del ſudetto monte, in cui giace la Torre i
della Torre

di F - N- --

i.“ trionibus Falernumagri Callicula monsivltrà quem ſatinatº

Stellatis agerſiue campus. Nè ſi auuide (per nè menripetº

" cótro divna tal ſua opinione ſi è ancor detto di

ua più manifeſtamente in vino altro ſcoglio non minºri

cioè che Hannibale paſſando in Caſilino, ſarebbe aſceſodº

capo Stellate nel monte Callicola all'oppoſto di quelchiº

Il Cluuerio Liuio col riſcontro di Polibio ci fù eſpoſto. Mà eglinº

Biondo ri

fiutato.

Francoliſe.Le ſue parole ſon queſte. Porrò claudehat à Sepiº

º

i" nóparch'haueſſe ritenuto bene a mente i ſiti di queſti"

"ai"ghi poſciache diſteſe il ſuo Callicola finalvolturno,ºcontradit - a a- -

G10Ine, º trauolta collocò lo stellate non dila del medeſimo malº

preſo monte: ma di quà, & frà Caſilino,8 Cales; mentº

a prendendo a ragionare di queſta città, ſcriſſe nel ſegutº

modo. Porrò vltrà Caſilinum & Stellatem agrum, eſtopidº

vulgari nunc vocabulo Caluiidantiquità, dicebatur. Calº

più toſto non diremo, che dopo di eſſer traſcorſo divº"

altro errore, ſentendo ſtringerſi da contrarijargomentº

cillando col penſiero, 8 i monti, 8 i campi d'ºno inº

luogo egualmente traſpiantaua.
Furono an

be detti, - -- -

sia chi in vin ſol modo dello stellare habbiam parlato purº

numero dei che alcuni confuſero ſcambieuolmente il ſuo nomeº iº

ººººººº mi de'vicini campi;& che altri il riputarono nome comº

"de'campi nobili & di feconditàlodati. Fra queſti inuerº"
nohrli campi

Veggio io peraltro poterſi credere, che nè mengiº

i, trebbe collocarſi Silio, il quale nel lib.it. introducenº

a voi Capuani che menauano Hannibale per la loro città º
la rilu. hcbbe a dire, - - m Mºº:
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ipi -MoſtantCapitolia celſa,

giº, il ſuº luttumi,Cereremoue benignam ,

io ſui forſe nonperlicenza poetica vsò queſto vocabolo

va a dannº della moltitudinemà per alcuna ſua proprietà: Silio illa,

iº º huendolicemaiFoeidi traſportare i campi da luo ſtratº in più

a giloro:" lo stellate di quà del º

g ºttimo appreſo almiro di Capua i ſiche, s'io non erro,

º iende volle delaghi, 8 di fertilità altamente lodati

ign impidall'ºno, &dall'altro lato del fiume, laonde ancor

º q"generalmetafora Cereremdue benigna ne eſpoſe azio a
loro ſteſſa lode ſe pure ſotto quel primo nome non inteſe ,ſi"

a iſamente decampidiquidel Volturno,attià paſcoli del lati.

"ſo ſignificato rigionerò poi ſotto queſto altro non li ſpeciale

inoltrò i campi atti alla coltura. Per la ſteſſa maniera egli º º º

"ione del capitolio nel numero dei più volte ancor di "º-

ºreinobili, alti edifici de Capuaniº nò già il lorpro-" ,

º Capitolio il quale per teſtimoniaza di Suetonio nel cap. "

-

- , e

- delib.3 che porge lume al dire di Tacito nel lib.4. de- . v.

Anhalifi edi icatº nel tempo di Tiberio, 8. dedicato di

mano traſcorſi dal venir di Hannibale in Capua più di

cioanniNe penſo io,che il noſtro Gioibattiſta Atten- Gio; Esti.

nella Oratione, che recitò nel funerale, celebrato in ſta Attedo.

a nell'anno 1567 per la morte del Principe Carlo di º illuſtri

i hauerebbe detto in riguardo del luogo, in cui egli "º:
2i qua tuvedi" continua Primauerai"-

campi Leborini di là: ſe del proprio Stellate ch'era di

ne haueſſe parlato: hauendo nel reſto di quel dire

ite inteſo del proprio campo Leborio,ch'era di là;

noſtra città piu lontano, º viciniſſimo è Cuma, - - -

che fu detto Zeboria da PlinioSecondo,come ſi è

il luogo ſuo. Et certamente non può in altra s -

trſi queſta deſcrittione fattane dall'huomo,for

no,di ſcienza, 8 di erudition grande ; il quale

ame,di chiuder ne'ſuoi coponimenti peſierinò

i vsò, forſe,quel nome in vin largo ſignificato,

reſo dalla voce. Stella. la qual ſignificare ait - ci

riferico da Feſto,letum, proſperum Et ſe s º

io, nobiliſſirmio per l'agricoltura,fù à lui il “ -

ampo stellate, di quà, gli ſarà ſtato quello,
- - - - - - tºsi" - a ch' o- º

-
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ch'hora ſi appella. Il Mazzone delle Roſe & aſſolutamente il

Mazzone herboſo più di ogni altro, il quale continua Primº

uera riſerba.&ne ragionerò hel Diſcorſo ſeguéte,ſiche caſº

minerà del tutto pari la ſua Siliana imitatione. Màſe notº

mi ſi accetti che poſſa hauerparlato con queſti ſentimenti

conuerrà,ch'egli,ò" altro fu à lui di quel dire,

l'autore habbia preſo doppio, ambio,hauendo traſpiantatº

il campo Lebòrino di là, lo Stellate di quà, ne loro oppº

ſti ſiti; poſciache ne mentouò per cagion di honorcinº

Scipione a ſtroScipione Zanelio, di cui è fama che fungamente atteſi

Zanelio, 8 è ſcriuere dellei" già alcuni anni prima,

i" ivolaterrano ſenzare - - - - - - - - - - - - - - - - - --

i “dire; percioche, forſe" doueaà qui

tempo eſſer molto con

grafia, che lo Stellaté fi il"po,quem hodie Maº

Et appreſoº" accole votint Fra gli autoripºi e i alle volte confuſº

alcun altro “inſieme" vicinica pi,fù rimanifeſtar

"ſi liuio appreſº del quale cºn molta ſingolarità leggi
-

frequentemente, che appreſſo di ogni altro il ſuo nome ºdell - - - - Il pg -

siaſi reſto ſtatº ii"da Ciceron

i nella ora contro Rullº da suetonº nel capº di
deli" da Giulio Obſequente"i i & finiti:

"ſiti di fisici deifiºri"
vari campi. coſe cheadvna ad Vna" fuoghiff it.

'ranno. Differiuioneris, che ieranno di conſolato di
- - - -- - - - - - - -: i - - - - - - - - - - - - - ºad -

ucio Poſtumio,& diTiberio Minucio,in campiºnstellatº

agri Campani sannitium inciſione fitti delche ragionanº
iodoro Siciliano nel lib,33 chiamò Pilerio lo ſteſſo canº

liuio, a po. Poſità (cosi ha il ſito interprete) Samitibus Fali"

Diodoro Si agrum depiuliiiiu prºfili"
iº fiſiche per i gioianififono"i

tipo8 all'altro quei danni hº io iovogliº iº"
ſiche per la ſteſſa cagione habbia ancor fiio vſati ſtan:

biciolmente i loro nomi. Si vada oſeriando cioche º

Liuio ille- ſcriſſe nellib.io che Samiti legiones, nn partim Appº

trato in più dius PratoripartimI Volumnius Proconſulſequereluri agi

iuoghi Stellatem conuenerunt. Ibi & Samnitium legiones omnesto"

duni& Appius,Volumniuſq; caſtra coniungunt . Pugnatum"

feſtiſſimi animis. Etch'eſſendo rimaſi vincitori ii
- - -- - - - - – --- - --- outa

-

zarecarne altro argometo, che il ſuo ſdº

hauea diuolgato nella ſua Gº

ioiCici :26.delft.1,

giº. Mi
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e dei chiamarſifaliranni bellicis rebus pur quello nel quale

ai a niti, ſeminati gro, Peligis, ad Tifernum, Stellatibus
i misſili il gionibus,mi alienis, ab quatuor exercitibus,

ſurduibus Romanisaſſuerunt. Nel qual dire vsò va

intelnome dello Stellate nel numero del meno,º in

º glodelpinonhauendonelyn modo, 8 nell'altro vo

º ſito dimoſtraregualmente lo Stellate ſolo. Scorgeſi pari

i metequeſta meſcolanza dindini nel ragionamento, ch'

- haucafatto anche de'Sanniti nello ſteſſo libro alquato pri

z mi dicendo. In amnio nouierercitus exorti ad depopulandos

imperº Romani finesper Veſtino, in Campanum, Falernumque

gmtranſienduntingenteſi predas faciunt Volumnium ma

; gli itineribus in Samnium redeuntem, fama de Samnitium

etnie, populationibuſine Campani agri, ad tuendos ſocios

ſpinertit. Vi incalenum agrum venit, o ipſe cernit recentia

Arzeitgia, & Calemi narrant, tantùm iam prada hoſtestra

erett tirerplitare agmen poſint. Percioche quantunque a

queſta narratione non mentonò lo stellate per queſto

proprio nome fà per quell'altro più vniuerſale di camº

ampano, come dichiarerò hor hora: vedeſi nondimeno) , ,

non fece veruna differenza fra lo ſteſſo Campano,ch'era

ſate,il Falerno,8 il Caleno:campi fra loro vicini, i quali

ellò poi col éohititi nome di Stellati, nel numero dei

ºſcriuendo l'altro ſudetto vittorioſo combattimento

22ni in quel felice anno coSanniti. Oltre ciò egli,il

e . . . .

- . .

iſſe, che diſcendendo Hannibale perlo monte Cal

a tappo Cileno, pertierine nello Stellate: in tutto

itiel racconto non mentouò lo Stellate più mai;

ºce sò ſempre il none del campoFalerno:vſato

fo,il qtrale di quei fatto habbia ragionato. Le

2éa ero appartengono, ſono ſtate recate à die

ºccaſioni;& fi riporranno anche di nuouo,doue

fa - AA a Polibio diſſe appreſſo il ſuo interprete

ſatinibafe proficiſci Capuan, 6 in Falernum

e creeree.it . Ee poi ragionando di Fabio. Vt

º propineraeazzie, zantiminodò"gi montium

fa Ee di nuoto pur di Hannibale ch'eraviaa

al boe aſta anagrafeiss Faterni agriliberatus, tuº

eme ad eaſtra mietandum totis elefishybernis lo
H h h 2 Clº703

- º li

Liuio, Poli

b io, 8 l'Ati

tore degli

Huom. lll.

riſcontrati

I

º

lII
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sum querebat. L'Autore degli Huomini Illuſtri ſcriſſe di Fi

bio,che Annibalem in agro Falerno incluſit. Nè Silio, che ne

lib.7.ragionò de medeſimi auuenimenti, mentouò giamai

-
altro campo,che il Falerno.Siche io giudicherei,che nume

Plinio Sec rando Plinio Secondo nel cap.5. delib.3. franobili campi

i". di Campania il Veſcino, 8 il Ceditio (così già dimoſtrai,dº:

itrato. uerſi riconciare i vocaboli. Setino, 8 Cecubo) il Falerno è il

Caleno, tacque il nome dello Stellate, ch'era nel medeſimº

tratto;hauendolo nella ſteſſa maniera compreſo ſotto il no

me del Falerno: ſe pure nol tacque per lo ſuo non moltº

Giulio Ob. nobil pregio, delche ragionerò di quì à poco. Giulio Obiº

ſeguente il- quente ancora douette, forſe, vſurpar l'wn nome per l'altº

º inquelle parole. M.Acilio, C. Porcio Coſſ. Pompeius Eli

eques Romanus a ludis Romanis cum in Apuliam reuerteretº,

in agro Stellate filia eius virgo,equo inſidens fulmineita,exani

mata eſi. Percioche quel Pempeo douea far il ſuo camminº

per l'Appia, che da quel lato era diſteſa per lo campo fº:

lerno,come ſi dimoſtrerà poiſe più toſto diuidendo laicº

ſavia il Falerno dallo Stellate, non potea dirſi con egualrº

Et il medeſi gione, che il ſuocammino, faceuaſi per l'uno, 8 per l'altrº

i"si campo. Col comun nome di campo Campano chiamòpº

f, dei col Liuionon vna volta ſola, al parer mio, come auuertijadiº

ſolo più co-tro, queſto campo, che propriamente ſi diceua. Stellate: nº

º º già per cagione, ch'egli era nella Campania, per la qual ma

&iº niera dile nel lib,9. In campum Stellatem agri Campani º

º" nitium excurſiones fatteipoſcia che ancorà queſto modocº

Liuio illu Capano il Falerno &egli gli diſtinſegnà per eſſer del donº

ſtratos nio de Capuani:métre il vicino Falerno a medeſimi Capuº'

ni già tolto,era in potere de'Romani Adiique in queſtº

tra anche alquanto larga maniera,appellò colcomun notº

º ºi di Campanolo Stellate, dicedo nel librº, che in amionº

exercitus exorti, ad depopulandos Romani imperifinesper Fe.

ſinos in Campanum Falernumqi agrum tranſcendunt. Etº

lib-22. introducendo Marco Metilio Tribuno della Plebº

dire, ch'Hannibale ſaccheggiato hauea Campanam,Cº

numq; & Falernum
" i Etfor

ſe ancora deſcriuendoci nello ſteſſo libro il ſito di Caſiº

no,che Volturnoflumine dirempta, Falernum à Campanoagº

aiuidit, alla qual città la via Appia con dirittiſſimoi"
- -- - i

- - - - -- ---
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º da Sinueſſa conduceua, diuidendo, come accennai non è

º molto, & più largamente dirò appreſſo, il Falerno dallo

stellate da lui già altre volte appellato Campano.Scriſſe egli

invero nella ſteſſa narratione,che Hannibale caſtris commu

mili (alla riua del Volturno, percioche ſoggiunſe, che ad -

Volturnumflumencaſtra ſuntpoſita)Maharhalem cum equitibus Liuio nota

in agrum Falernum predatum dimiſit.Siche il Falerno (eſſen-º: & illu:

doda lui ſtato anche vſato queſto nome in più divn modo)º

giungeua, è non giungeua al Volturno, S&à Caſilino; la

lal città ſecondo la medeſima incoſtanza di dire diuide

iſlidetti campi, 8 propriamente douea hauer più vici

il campo Caleno, per lo quale Hannibale dal Calatino

diſceſo nello Stellate.Non poſſo ancora eſſer ben certo,ſe

Liuionellib.8. col medeſimo comun nome inteſe ſimil

ite dello Stellate,ch'era di là del Volturno,congiunto al

mo: o vero del più riſtretto campo Campano, ch'era di

parlando di Palepoli, che hac ciuitas chm ſuis viribus,

amnitium infida aduerſus Romanos ſocietate fretaſiuèpe -

inua Romanam vrbem adorta nunciabaturiaensimulta Il quale fa

aduerſus Romanos,agrum Campanum,Falernumqi inco- anche di

cit. Percioche fù mentouato queſto altro" -

ampano da Cicerone,che apertaméte il diſtinſe dallo ºrº di mad

nella Orat.1. contro Rullo in quelle parole. Ata;i Valtura

sagrum Campanum, 6 Stellatem campum diuidi iu-" .

la Orat.z.Adiungi Stellatem campumagro Campº Liuio, Cice

oduodena deſcribit in ſingulos homines iugera: quaſi rone, &

um differatager Campanus,ac Stellatis.Come pari- Suetonio ri

diſtinſe suetonio nel cap.2o. del lib.1. dicendo di ºnºrati

campum Stellatem maioribus conſecratum,agrumqi

ad ſubſidia reipublica vettigalem reličium, diuiſit sa

º, ae ziginti millibus ciuium, quibus terni, plureſuè

Er queſto più ſpecial Campano campoben

ierlo di qua del Volturno,doue frequentemente

medeſimo Liuio,come ho dimoſtrato altroue.

il carnpo Stellate vn campo di là del ſudetto:

dal Falerno,8 dal Caleno:benche alle volte,

7 ia vn ſoI campo i & alle volte furono ſcam- e

ſati l'vn per l'altro i loro nomi: .

iiiiiaia".

ecialtro ſpecial
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Fù nell'Etra il quale, 8 il noſtro non eſſendo da veruno degli antichi
ria vn'altº ſcrittori ſtati ſcibiati ben furono ſcambiati da alcuni º

f:i", derni con troppo aperto errore. Fra le trentacinqueTribe,

pref, i ... nelle quali era diſtinto il Romano Popolo,fu quella, che,

me la Tribu dal nome del campo Stellate fà detta, Stellatina, ma quel

Stellatina- campo fà l'Etruſco non già queſto di Campania è l'auutri

ºº Feſto in quelle parole,le quali benehe tronche furono mo:

to ingegnoſamente ſupplite da Antonio Agoſtino in quº

ſta maniera. Stellatina Tribus, dicta non à campoeo, qui i

Campania eſt, ſedeo, qui parum abeſt abvrbe Capena erº

Tuſci profetti Stellatinum eum campum appellarunt. Fuiſti

tuita la Tribu Stellatina, 8 aggiunta alle altre nell'anno,

ch'eranTribuni Militari Lucio Papirio, Caio Sergio Lucio

Emilio la ſeconda volta, Caio Cornelio, Lucio Menenio&

Lucio Valerio Poplicola la terza volta,come afferma Liuio

nel lib.6. dicendo. Tribus quatuor ex nouis ciuibus addite

areti assi stellatina Tromentina, Sabatina Arnienſis Ilche autenticº

,i Fanno 366 di Roma, quando i Romani ancor per altri

nella can. anni,fin alla deditione de'Capuani, non paſſarono in Camº

pºi fºſſe pania:mà ſi eran ben ricouerati in Roma non molto primi
pºlſº º dell'anno ſudetto i cittadini di alcune città di Etruria, i

” quali pensò ſauiamente il Sigonio nel cap.3. del lib, 1 º
Il sigonio antiure cifi Roman che furono deſcritti nelle quattroTi

bu,da Liuio mentouate. Il Cluuerio nel cap.7 delib3rdlodato,

- gionando d'Interanna,dopo hauer anch'egli ſauiamtite

i",ribùs populi Romani,qua complures numero fierº

à regionibusſinè pagis,circa vrbem Romamſubindeperdoni,

nomina traxiſe:ſoggiunſe,che ex Falerno,ac Stellateagris due

Tribus, Falerina, 6 stellatina cognomenta accepere: Màpo

Il Clune- tendo ciò eſſer vero della Falerina, egli ſenza maggiorcon

riº,ºiºndo, ſideratione lo ſteſſo pronunciò della stellatina. Fù della

"medeſima opinione idoneilib9 della ſua Roma Triº
i pane, fante ſeguito poi dal Volaterrano, e queſti da Guido Piº

rifiutati cirola nel cap.26o del lib.2. delle Varie lettioni;& credette

Biondo, che la Stellatina Tribufà iſtituita, per deſcriteri

" foſtro campo

Stellatedeſche parlò Sueronio nelle parole retate qui a di:

troi quali, diſſepirBiondo che tantifere intimino i

tanquan vºla ſodalitasinae fitºpri vºnioniibuitº
a - , - *

ai

f



. p t s & o R s o fr. 431

titulo,in monumenti, ſe ſinguli Stellates inſcripſerint Et è

ſto aſſai vero, che in molte iſcrittioni dei ſepolchride'

iri antichi Capitani ſi legge a loro nomi accoppiato il

le di quella Tribù (in molte altre ſi legge il nome della Suetonio il

u Falerina né di alcuna altra giamai;ſicheconuien dir-luſtrato,

e da quelle due ſole ſceſe Ceſare i ſuoi ventimila colo

Mà egli nè della ſidetta iſtitutione della TribuStellati

del coſtume de Romani di aggiunger ciaſcuno al ſuo

io nome quello dalla ſua Tribi, parch'hebbe notitia º
i;delche eſonerchio, ch'io piùdi ragioni. ',

ſto hauerò di nuoto è trattar del ſito del medeſimo

campo" - - -

itantoper lo campo Caleno, che tralaſciai,8 perla e

ina, pir da queſto stellate, 8 da Caſilino paſſerò è :

la quale hora vien col nome di Calui comunemen:

i vicina cafiteano, città, che col ſuo anticoſi catas e
le leggiermente mutato, ritiene intieramente l'an- ei Calui, i

e : che non può dubbitarſi, eſſer nello ſteſſo luogo º , º º

r. per altra maniera Latinamente anche detta Ca- "iº

condo che dagli antichi ella fu variamente men-i".

per riconoſcere l'anticalor vicinanza potrà farci

ſiciira Strabone, il quale deſcrivendo con oppo

o al mio il corſo della ſudetta via Latina,3 ha

roirata Teano, diſſe, come ſuonano in Latino le

che eam ſubſequitur Calenorum vrbs (così è nel

Zaogae egregia,cº Caſilino contigua: cioè a dire,

li Teanò, di là, 8 dal lato di Caſilino, di quà,

ierici mezzo altra giaceua la città de'Caleni,la

che dirittamente appellauaſi Cales come egli

io a quanto appreſo in quelle altre parole.

asa ha qa oque ſtint Campanie vrbes,quarum ſu

zeza znerizzo. Cales (qui in vero nel Greco è. Strabone i

ma chi non ſi auuede,che fù error de'copiſti) sºndato,

zezzeria,queas diſtinguunt dua Fortuna edes. Fù"º

parlare,di eſſer contigua Cales à Caſilino, º

etto ſentimento anche altra volta dallo

uanto appreſſo, ſcriuendo, che Bouianum,

i 2 ei ſia e Zenafro adiacens, aliadueſimile non

merene

-

-
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: merentur intervrbescenſeri Benche egli par,che preſe ſcar

bio nel nome di Alife, è pure in quello di Venafro, perciò

che fra Venafro, 8 Teleſo è Alife. Et gli ſcrittori Latinian

cora, come nel cap. De Dottorum indagine, fà notato di

Nonio Marcello proximum dicebant, non ſolum adherens, º

adiuntium: verùm etiam longè remotum ſi tamen interduo º

Il Cluuario ſcreta nihil medium extitiſet Siche non fù ſua ſpecial formi -

notatº di ragionare queſta, come ſi perſuaſe il Cluuerio nel capº

del lib.3 mà fù ben comune.Adunque al dire del medeſimº

Geografo la città del Caleni, che è Cales, fù collocataſi

Caſilino, 8 Teano: di queſta più Meridionale: di quella più

Settentrionale. A queſto ſi concorda molto bene Polibiº,

sºnº deſcriuendo nel lib3; ne'confini della noſtra Campania di

i" quel lato i Caleni,8 i Teaneſi, le cui parole voltate in lati

i“ noſon queſte. In mediterraneis ad SeptemtrionemſuntCºlº"

- & qui ieanum habent.Etniente meno ſi concorda Liuio di

cendo degl'Auſoni nel lib.8. che eagens Cales vrbeminº

bat:Sidicinisfinitimis (queſti erano i feaneſi) arma coniº

rat, onoque pralio, baud ſanè memorabili, duorum populorº

exercitus fu ſus, propinquitate vrbium, º ad fugamproniº,&

in ipſafugatutio fuit Etnellib.26. Annibal duo die"

-

mum eſt"per la via Latina ſi conduº

à porl'aſſedio in Roma)haud proculàflumine caſtrapoſitº

sinº già diſſero die preter Cales in agrum Sidicinum peruenit. Mail",

ºº deſimo viaggio di Hannibale per quelche appartieneai

i;ºli di Cales, 8 di Teano,fù deſcritto da Silio al rouerſo di

“ uio: nè ſaprei dire,ſe coſtretto dal verſo, è mai perſuaſodi
alcuni. . - -- - - - P -

alcun ſuo fallace intendimento: poſciache ancor nel librº

silio notato nel racconto depopoli, 8 delle città d'Italia, che furonº

ai più coſe fuor de Romani contro del medeſimo Hannibalepri"

della battaglia è Canne, in peggior modo collocò que"
Cales ne' Peligni,non lontana da Sulmona. Mà i ſuoi verſi

che prima accennai ſono nel lib.12. i ſeguenti.

29 - - - - - Volturna citata

92 Tranſmittunt aluo vada poſtremique relinquunt

» Tardandis Italis corruptas igne carinas,

s, Tºm Sidicina legunt pernicibus arua maniplis;

29 Threiciamº; Calen, veſtras à nomine nati

m Orithyia domos:hinc Allifanus Iaccho,
- - iº
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º 5 Hudinaratnager, nymphiſque habitata Caſini

º i ſaracugtantur- Liuio neta

i Etdipiù lo ſteſſo Liuio, nè è ſe medeſimo, nè al vero poi ºa

º knconcorde, racconta nel ſudetto lib.26. che Fuluio da ,

º Ciplaſiconduſſein Teano per dar morte a Capuani Sena

º foriche ſuiteneaprigioni&che appreſſo paſsò in Cales per

º firmorire gli altri, chiuieran ſimilméte cuſtoditi Cum hoc

º eſuitatu(diſe)notte Teani profectus,prima luce porta intrauit,

utputin!"perrerit. Et appreſſo. Inde citato equo Cales

perturritivbicum in Tribunali conſediſſet produttique Campani -

dgarenturadpalumieques citusab"venit. ºquelche º ""se

ſige Col quale ſtrauolto ordine fù anche da Valerio Maſ- -

ſinoraccontato quel fatto nelle ſeguenti parole al cap. 8.

illib3, pur di Fuluio ragionando il quale Campanum Se

tuninpi decreti autorem(di hauer laſciata l'amicitia de'

omani per quella de'Cartagineſi)funditàs delere conſtituiti

ſue catenis onuſti in duas cuſtodias Teanam, Calenamquedi

it Etappreſſo. Noie admiſo equo,Teanam contendit inter

ſue, quiibiaſſeruabantur,è veſtigio Calenam tranſgreſſus

si leggerparmi:8 non già Calenum comeleggono altri:

2aſet comepiace al Pighio;poſciache detto hauea in a

dia: Teanam,Calenamduediuiſit&.Teanam còtendit. com

'ndo a queſta lettione lo ſteſſo Pighio)perſeuerantie ſue

requutus eſt.Mà Strabone in vero col contraſegno de' Fra le quali

2mpi della Fortuna,che diſtingueuano sù la via La- furono due

erritorio di Cales dal Teaneſe, ſe ogni altro argo-# del -

ne mancaſſe ci dimoſtra che queſta città fa di quà di“º

percioche ſimilmente divn di eſſi davn lato, & di -

dall'altro della medeſima via, ch'iui in molta parte º

,ſi veggono i veſtigi nel luogoin cui fra l'una città, -

quaſi cd egual diſtanza, e il publico Albergo,chia

nome di più di vn ſecolo. La Torricella.verſo Cal

reſſo perauuencura hebbe Silla quel ragionamento

Scipione,del quale parlò Cicerone nella Filippi

ſo. Sylla cum Scipione inter Cales,e Teanum,cum

atis florema,alteriſociosadbibuiſſet,de autorita- ...

ºſuffragis populi, 29 de iure ciuitatis, legis inter ſe"º
ontulerunt. Et ne parlò Appiano AleſſandrinoAin

ib. 1. delle guerre Ciuili. Nam Scipio (queſte º riſcontrati
r r I i i ſono -

-

i

º
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-
ſono le parole del ſuo interprete) acceptis abſidibus ad ºliº

quium in campumprodijt; comueneruntgue trini vtrinque, lº

fattum eſt,vt vulgò neſciretur,quid collocuti ſint.Etnello ſtelº

luogo dal lato di Teano nell'anno 146o di Criſto anche egli

l'inſidioſo ragionamento di Marino Marzano, Principe di

Roſſano, 8 Duca di Seſſa col noſtro Rè Ferrante Primo Pci

vcciderio deiche ſcriſſe Gioniano Pontano nel bidelli

Guerra Napoletana. - , - - . . . . .

Furono detti Mà il medeſimo Strabone, che ci ha codotti in Cales pli

º"," via Latina anche ai modo de Latini la chiamò iº
idº, leni:da quali ogni altra ſua coſa ſimilmente fù dettacºlº
les. Appellò Caleni i ſuoi habitatori Caio Gracco(laſciate quei

le di ogni altro mi ſeruirò delle ſue parole che ſono apprº

ſo Aulo Gellio nel cap.3. del lib. Io, nelle quali parimentº

riluce, che il ſuo ſito fa molto vicino a Teano)dicendo. Nº

per Teanum Sidicinum conſul venit. vorem dixitinhalº

virilibus lauari velle. Et poi.Caleni vbi id audiuerunt, editº

runt, nè quis in balneislauiſſe vellet, cun magiſtratus Renº

a Calena ibi effet. Et ſe da Liuio fu chiamato campo. Caleno, come i

"èinteſo a dietro, quel campo, il quale di quà diCº

-i congiungeua con lo stellate verſo il fiume Volturnopº

iſa, moauuederci, che parimenteda Valerio Maſſimo, 8 º

Plinio Secondo fù detto. Caleno, ancor quello, ch'eradiº,

verſo Teano; ſol che ſi riſcontri il medeſimo Plinio coniº

ſteſſo, 8 ambidue conVitruuio, come potrà farſi facilmº:

te, recando io quì le loro parole. Quelle di Valerio, inº

egli ragiona nel cap.8 del lib. 1.di molte marauiglie dellº

Valer.Maſſ. natura ſon queſte ºel quare alteram in Macedonia, alteranº

i",º Sºc Caleno agroaquam proprietatem vini,qua homines inebriantº

i" poſſiderevolmerit.Plinio nel cap.io" lib.2.diſſe così lº

ceſtis aqua,que vocaturAcidulazini modo temulentosfactiº

in Paphlagonia, in agrocaleno. Nel cap.2.delib3i ſeriº

poi in queſto modo. In eadem Campania regione Sinneſº

aqua ſterilitatemfeminarum,º virorum inſaniam abolereprº

duntur.In.AEnariainſula calculoſis mederi;& quevocaturAº

dula abTeanoSidicino quatuor milliapaſuum.hacc frigida Itº

in Stabiano, qua Dimidiavocatur,6 in Venafrano,ex fonteAti

nulo. Et per fine ancor Vitruuio nel cap.3. del lib.8attribº:

endo à Teano queſta acqua acida,da lui, 8 dava"Maſi
0
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ſmo deſcrittacidivna ſola virtù,8 da Plinio di virtù dop

pia & indiuerſi luoghi, che non eran più che vn ſolo, ma

º forſe l'acque erandue dimoſtra,ch'ella naſceua,come tutta

a uia naſce nel campo già Caleno, dal lato di Teano;cio è in a

º quella ſua parte, ch'è verſo Occidente, 8 alle falde Setten

trionalidelmonte,credutoCallicola dal Clutterio, in cui gia

ce La Torre di Francoliſe:alche ben comuiene la lontananza ,

da Teanodi quattro miglia che il medeſimo Plinio ci eſpo

ſe.Ma le parole di Vitruuio ſono le ſeguenti. Item ſunt non

nulle acide venefantium,vt Lynceſto,e in Italia Virena,Cam

pania Teano, aliiſpuelocispluribus; que banc habent virtutem,

tti calandos in veſicis,qui naſcunturin corporibus hominum, po- -

ionibus diſcutiant. A mente di Horatio ancora, per paſſar El Caleni

ora dalle vinoſe acque a famoſi vini di Cales,ſenza partir-" i ſuoi

dal ſuo ſteſſo campo Caleno: laonde è minore la maraui-“

ancheiuiſianl'acque della loro ſteſſa virtù,8 del medeſi

ſaporenon altra coſa ſuona nella ſua Ode 2o. del lib

-

“ Horatio ci;

Cecubumfé pralo domitam Caleno lui ſteſſo ri

Tu bibes vuam- - ſcontrati,

nell'Ode 12. del lib.4. -

4’edpreſſum Calibus ducere Libe

Sigeſtisa- , l' - - -

de quali vitimi verſi il ſuo antico Spoſitore,diuolga

Criiquio,8 parimente Acrone,8 Porfirione, pervi

muto in Cales,non inteſero di altro vino, che del Ca

hauer lo ſteſſo Poeta nell'Ode 31. del ſudetto lib.1. Et Calena ,

ta dalnome di Cales la falce Calena,dicendo. ºgni altra

remant Calenafalce, quibus dedit ſua roſa a

2Z ZA Aa 7La tegyg-

iro da medeſimi tre ſuoi Scoliaſti; de'quali i due»

ºzzzirono l'wn delle parole dell'altro in queſto mo

dloco. Calesenim opidum eſt in agro Sidicino(queſto

ſe 'vói optima vina Calena (i Codici di Acrone »

ma zvina,ve Falerna) naſcuntur. Et Porfirione ha

'pidum in agro Sidicino eſt. Inilla autem regione vi -

maſcuntur. Di più ſe appreſſo Valerio Maſſimo

e ſue parole a quel modo nel quale le ho recate

Per ceſtodia Calena & per.Calena.aſſolutamente e

a la prigione, nella quale in Cales fu cuſtodito -

r I - I i i 2 alcun
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alcun numero de'ſudetti Capuani Senatori: delche queſto

hora baſti. - º - - - - - - - - - - |

"icipiº. I cittadini adunque di Cales eſſendo ſtati detti Caleni; &.

"." parimente Calena ogni altra ſua coſa, potremo eſſer ſicuri,

,i vo che il municipio Caleno, mentouato da Cicerone nell'epilt.

fà la ſteſſa . 13 del lib.9.delle Famigliari, 8 nella Orat. 2. contro Rullo,

º fid,che Ca Calenum municipium complebunt: Teanum oppriment. non fu
les. altra città, che pur Cales. Et Cales ancora ſarà ſtata quella

città, dallo ſteſſo autore nella epiſt. 3. del dib.8. ad Attico

chiamataaſſolutamente. Calenum. in quelle parole. Sedete

Ci nunci, ſcribente me hac ipſa nottu in Caleno:eccelittere, della
1cerone º - - *---- - - - -

v,f quale altre volte fece mentione nell'epiſt. I 1, overo 15 del

ſino, Linio, ſudetto libro, 8 nell'epiſt. 14, nella 16. 8 nella 2o.dellibro

Plinio Sec. precedente, ſotto quel ſuo più comun nome. Talche a ſuº

i" imitatione Valerio Maſſimo,come hano alcuni ſuoi codici,

i"cg, chiamò Caleno la città, da Liuio detta Cales. Certamentº

trati, Plinio Secondo nel catalogo delle città della prima regiº

ne d'Italia non conobbe,l'vna eſſer diuerſa dall'altra, hannº

, do mentouata Caleno ſola,come all'incontro Strabonepar

lò della ſola Cales,che già ſi è qui recato; & Tolomeoancor

ra,le cui parole ſi recarono nel ragionamento di Treboli º

ad imitatione de'quali nè men di Caleno parlarono, nei

Sanfelice,nè il Cluuerio, che nulla parimente diſſero diquº

Falſamente ſta doppia appellatione. Penſarono nondimeno alcuni º

credata da ſecoli paſſati, 8 dello ſteſſo dire ſono ſtati ancormoltinº

ci º ſecoli preſenti,che fù ben Cales queſta città,ch'hora ſidiº

"“ Calui, mà che il nome di Caleno conuenne à Carinola: citº

di ſito aſſai noto, & molto più vicina al monte Maſſicoiº

da Teano verſo l'Occidente d'Inuerno per alquanto mºg:

giore ſpatio,che non è Calui, lontana. Queſta opinionº

parmi, che nacque la prima volta fin da tempi de'no"

iNormanni,è riſtrettamente quaſi dall'anno 11oo di Criº

nelche ſe i ſuoi autori haueſſer preſo graue inganno, Pº

cima, assa ſcorgerſi manifeſtamente ſolda queſto, percioche Cariº

aheata da è città nuoua, edificata, s'io ben credo, da Longobardº

i"º vn luogo più ſicuro, che né era quello della proſſima fº

" Claudio, di cui tratterò appreſſo, mentre ella andata nº

, i candosi quali non la diſſerlatinamente. Calenum: mà lº
tum nizzando il ſuo volgar nome,l'appellarono,ci" tal

- - - - uOltda



D I S C 0 R, S 6 I 1. 437

uola Calinulum &ancora Carinulum, come può oſſeruarſi

delNum40.8 nel Num.6o. dell'Hiſtoria di Herchemper

toautoriche precedette l'anno 9oo. di Criſto; & anche può

oſſeruarſi appreſſo Leone Hoſtienſe nel cap. 23. & nel cap. Leone Ho

f; delibd &nelcap 85 del lib.2 il quale benche viſſe d'in-ººº

noiſdetto anno, too nondimeno tutte le volte, ch º

ebbe a ragionare delle donationi, fatte da varie ſorti di

:rſone al ſuo Monaſtero Caſineſe, ſempre vsò le medeſime

role, che ſi leggellano ne'loro eſemplari, hauendone io

toil riſcontro nel Regiſtro di Pietro Diacono, ch'è nel

rchiuio del ſudetto Monaſtero;& i luoghi che della ſua ,

nica hò citati ſono di quelle donationi, che precedette

età ſua.Divn tale abuſo io penſo,che anch'egli,8 mol- Ma da ſerie

iti il mentouato Pietro Diacono,fu gran cagione il qua-ºri Nº
mpi la ſua Cronica fin all'anno 1137, ch'era rimaſa . "º, d

impo dell'Abbate Deſiderio, non ancora aſeeſoal ſom- Caiano,

ontificato,ilche ſeguì nell'anno 1987. Il medeſimo Pie

funque chiamò Carinola col nome di Caleno (recherò Pietro Dia

empi dell'Hoſtienſe,quando ragionerò di Foro Clau-ºn-ºfinº
e cap.54.82.84.85.9o.& 91.del liba della mentouata ſe rifiutato.

ca: appellando Bartolomeo di Caleno, 8 Riccardo ſi

ſi Caleno,alcuni Baroni di quel tempo, i quali diſceſi

tirpe de Normanni Principi di Capua, come hd di

to nell'Albero del medeſimi Principi nellfb. 1, dell'

a de'Principi Lógobardi,haueano il dominio di Car

lche per altre antiche memorie è aſſai certo • Colui

l qual deſcriſſe la Traslatione del corpo del Santo

Marcio, è vero Martino, dalla grotte del monte º

in Carinola dell'anno 1o94:chiamò la medeſima e i

nome di Caleno; percioche parimente viſſe di là è -

ni, diuenuto già comune vn tale abuſo, della cui ſi

mi è argomento l'error,che preſe nel nomedel pa

unata, che fù ſignor di Carinola nel tépo della fu- L'Anoni

latione,come ancora aunerti nello ſteſſo Albero, mo Caſin.

Inoltre l'Anonimo Monaco Caſineſe nel 1199.8 3: Riccar

iccardo di S.Germano nell'anno 1229:& tutti gli dºººººr

ri di quei ſecoli,vſarono ſempre il nome di Cale- ºººiſiu'

icato di Carinola: i quali tuttauia mentre parla- º

la chiamano.Caluum, che latinamente fu detta.

ZA Cales.

-
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E, anche, calº. Lo ſcrittorpoi della Vita di S. Bernardo, Veſcouodi

citta Cale- Carinola,il qualviſſe in quella ſede fin all'anno 1 Io9.anche
nenſe. chiamolla città Calenenſe : & lo ſteſſo fecero altri di età più

moderna;fra quali fà l'autore dell'iſcrittione, che nellanº s

Altri igno traCapº chieſa Arciueſcouale, nel ſepolcro di Francº

"ſco Graſſullo,che fù anch'egli Veſcouo di Carinola,daluiti s

iutati appellato Veſcouo Calenenſe nelle ſeguenti parole,
- . . . - -

D. O, M. I. C.
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Il qual eſempio non mi èparuto di tralaſciare, iſtigatori è
davngiaſto affetto verſo la mia ſtirpe materna eſtintantº ,
la morte di Giouanna mia madre di cui ben deuo in queſto º

luogo per quanto mi è lecito far chiaro il nome,ch'ella con

incomparabil modeſtia, & pudicitia, tutta ſollecitaverſº

quella parte della cura che le conueniua dell'honeſtopati

monio, º della cara prole, volle" muritnei,

" mentre viſſe quaſi del tutto celato. Coſtoro adunque dallº

" nederiºtino cºn che il riputarono primitiuo,dedi
ſa citta fuſ. ſero quell'altro Calenenſis,eſſendo manifeſta coſa,chedavº

ſe detta col cabolo Cales nacque il Calenums & che ſe pure alcun degi

ſ", antichi" forma di aſſoluto: il fecon ſupplirui, è taci

"tamente è eſpreſſamente il vocabolo municipium com"
º0 e l'vn modo,8 nell'altro fe Cicerone, che ſi è recato è dietrº

Il Cluuerio nel cap.15 del lib.4.doue parla di Lametia,dº

ta.Lametini da Stefano Bizantio,pensò eſſer coſa molto ſtrº

na, opidum, é opidanos vno,eodem que vocabulo deriutinº?

pellatosfuiſſe,s: niega eſſer potuto cio farſi, moſtrando di

prenderne Stefano, o di hauer qualche ſoſpetto della ſuº

iettione, fiche ſeconuerà ſtarſi a queſto ſuo parere, neº

cerone, nè Valerio Maſſimo, nè Plinio Secondo" -,

chide
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i cimaſalescolio nome deriuatiuo. Caleno per volgar

º º miperloroſingolaraibitrio. Delche io laſcio, che il -

giudicare non men ſia dell'arbitrio altrui; mà potraſſi au- Ma non già

istite perſeruirmi di eſempi vicini, che Teano, detta per ſºſº,

cognome ſianº fallevolte chiamata Sidicino aſſoluta"s mente dallo ſteſſo Cicerone; & che col nome di Falerno fà i. p

egualmente appellato quelcipo,& il ſuo vino comuneme

e da ciaſcuno autore. Sarà adique per ogni modo ben cer

toſº l'altra opinione la qualſi è hauuta quaſi per ſettecento

annideuerà del tutto ceſſare)che la città, 8 il popolo Cale

n&ogni altra coſa dagli antichi chiamata Calenanó fù al

tracittà,nè altro popolo, nè coſa diuerſa da Cales,nè da cio

hea Cales appartenella. Della quale mal creduta diſtintio

epirà all'incontroeſſer,come propoſi,ſaldiſſimo argomen

lamal conoſciuta diſtintione di Carinola da Caleno: l'Vna

inuoua:l'altra di antichità aſſai alta; delli cui fondato- - -

condo il mio coſtume,hora ſeguirò a ragionare; auuer

o ben queſto, che non han gli antichi ſcrittori di lor

to ſotto queſto ſuo nome men comune: ma ſotto

rimitiuo. Cales ,
-

2,il quale nel liba2.ne'verſi, che ho recati è dietro,ra- Fù Cales

io del cammino di Hannibale da Capua verſoRo-" -

la via Latina deſcriſſe queſta città nel ſuo conuene-"

e diede l'aggiunto di Trace. Threiciamaue Calen – ;
-

º Borea, dal cui figliuolo Calai diſſe, ch'ella preſe »

ne,ſcrivono,che in Tracia ne portò la rapita Ori

uale il generò. Et nel precedente lib.8.a ſe ſteſſo ,

zoncorde:ma del ſuo ſito, 8 da ſe ſteſſo, 8 dal ... -

ppodiſcorde, collocandola nepeligni,nè men-"º º

oi con le città della Campania,così nel raccon-” -

i, ch'erano amici a quel tempo de Romani,ha
- -

,

-

-Comiungituracer -

gelidoque rapit.Sulmone cohortes,

ſ2uedio zieinus ſanguine miles, - -

naere Cales,non parua conditor vrbis, -

ºſt) Calais, Borea quem rapta per auras e
vago Geticis nutrtuit in antris. ſ .

icò l'vno, & l'altro luogo di queſtopoeta, º l

- -- - -- - alla º

- - -
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Il Cluue- alla noſtra Gales;& benche nel cap.12 del lib.2. il ripreſe,

º notato, che nello ſteſſo catalogo haueſſe commeſſi altri non diſi
& per altr
lodato, º mili errori:non moſtrò di eſſerſi auueduto di queſto che per

doppia cagione era aſſai graue. Notò ben nel reſto,ch'egli

ex ſimilitudine quadam vocabulorum fabuloſum vrbi condito

rem confinxit: & diſſe il vero;poſciache vna tal fondatione,

fù del tutto Poetica,8 fauoloſa:non leggendoſi giamai,che

fuſſer paſſati i Traci in queſta regione; doue ogni hiſtoria

Ma 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, & Auſona, Minturno, 3 Ve

ſcia,ch'eran da quel ſuo medeſimo lato. Della ſua molta ,

antichità in vero ci porge grande inditio Virgilio, il quale

nel lib.7. dell'Eneide introduſſe i ſuoi cittadini col reſto

degli altri noſtri popoli di quel tratto à fauor di Turno

contro Enea ne ſeguenti verſi. -

25 - e -Vertunt felicia Baccho

, Maſſica qui raſtris,o quos de montibus altis

5y Aurunci miſere patres, Sidicina que iuxtà

99 AEquora;quique Cales linquunt- -

Le parole di Liuio nel ſudetto lib.8: ſon queſte. Inſequen

annus L.Papirio Craſſo,K Duilio Coſſ (fù di Romal'anno 47)

- Auſonum magis nouo, quàm magno bello fuit inſignis. Ea geni

Cales vrben incolebat. Sidicinisfinitimis arma coniunxerat.Et

i;ºſ" a me par di ſcorgere da queſto ſuo dire,ch'ella fu aſſai pri
,, cipal città di quella gente; ilche penſo, che volle anche ac

la Auſonia, cennarci Feſto appreſſo il ſuo compendiatore Paolo Dia

cono, dicendo, che Auſoniam appellanit Aufon riyſis,o Ca

lypſus filius eam primim partem Italia, in qua ſunt vrbes Be

neuentum, º Cales. deinde paullatim tota quoque Italia, quº

Apennino finitur (altrimente finditur.) dicta eſt Auſoniaabeo

dem duce, è quo etiam conditamfuiſſe Ardeam (altri teſti han:

no.Auruncam.)vrben ferunt. Benche egli per la ragione ci

hò detta,mentouò,forſe, ſol Cales, ch'era ſtata di quella ri

ſtrettiſſima Auſonia la maggior città: & Paolo, s'io non

erro,vi aggiunſe del ſuoattendendo i ſuoi tempi, Beneutſ

to. Aſcoltiamo quelche habbia nel cap. 1 1. è vero nel capº

24 del lib.2. dell'Hiſtoria de'Longobardi. Italia(queſte ſono

le ſue parole) etiam Auſonia dicitur, ab Auſone º ſi fa,
- Pri

« .

4
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ritàs tamen Beneuentana regio boc nomine appellata eſt por -

verò totaſic capit Italia vacitari. Chiamarono i Lou - ſi

ardi per loro nuoua iſtitutione, col nome di regione

uentaua queſta intiera parte d'Italia di qua diri
e da molti antichi fu creduta, eſſere ſtata la pri i

"i

f"#i ambedue aſſai minore, la qual fu rinchiu ºf " ſi ſa,Vol

fra Campani come dichiarerò in luogo più oplº c,” -

& ſue città furono Cales& l'altre ſidette, che da Li- ” - l !

gli Auſoni vennero attribuite, Baneuento,creduta- i

di Diomedi con doppia ſconuehºuolezza ſarebbe -

mentonata da Feltº fra le città dell'Auſonia è perciò feſo illu. l

auſoni e di quella ſteſſa Auſonia, della quali gli ſtrato Pio. !

ier città Cales & che" nò ſi difeſe: º Diac ri:

non hauerebbe dovuto tacere il nome di alcuna aſ; º

" bauer

irſi da Feſto, quel che egli non diſſe giamai, di cui

uto lo ſteſſo da Antonio Agoſtino nelle ſue Note,

ſio ancora nel cap.27 dei lipi delle Varie Lestion -

la fù"dignità di Calss. Eſſendo"
ſeguente anno della ſudetta guerra degli Auſoniſta e, a

uiſtata da Romani, la qual guerra ligiº i " -

inciata nel conſolato di Lucio Papirio Craio, 8 di"

Duilio: frà pochi altri anni vi fu dedotta vna ſor co-fºnie,e per -

due mila & cinquecento huomini. Et nel tempo ºgo tempo l

one, come ſi è inteſo a dietro, era tuttauia nobil"ºsº:

le nè Vitru uio,nè Plinio Secondo, poſſono hauer “

e le ſue acideº vinoſe acque al territorio Teaneſe,

º gh'ella caduta dal ſuo grado, haueſſe patita an

a diminuzione. Benparmi, che poi nelle età de u...dai

oſitori di Horatio, i quali la deſcriſſero nel cam- poi,e fine

io, il ſuo nome non era per ſe ſteſſo molto noto, rimaſe ai

all'anno di Criſto 879 a ſomiglianza di quel che" ſº

ato di Caſilino, in quel ſuo deſerto luogo ſol rimaº º -

rottame"modo anche, “º - -

folgo vien chiamata queſta nuoua città, iui pre

nel detto anno da quello Atenolfo, che di Conte -

Principe di Beneuento; & fù côpita dal fratello i ,

TLVAV. i K K Lan

-

--- -

- ! -
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ººººº Landone. Di queſta nuouafondatione di Calui ci è autº
"i Herchéperto,dicédo nel Nu.4o.che dopo eſſer morto il Cº.

in ta puano Veſcouo, & Conte Landolfo, i ſuoi nipotiiº" .

Calui. collati diuiſeriit interſe ſubiureiurando Capuam(intendeº

ciò che alla Contea di Capua apparteneua) equa diſtri"

,

Suegam: alter Lando Calinium,et Caiazie.Atenutfus capi ai

j- ſicare Caſtrum in Caluo. Et nelNum.45. Pandonulfusanº

confeſtim exercitaliter ſuper Caluum profetius eſt,ſtipatus ºg"

ne Pandonulfus vrbem Teanenſem & Caſamirtam: Landº

, realis (cio é Capua antica, come hº dichiarato altrove) º

i ne Neapolitum. Etappreſſo.Apprehenſus Atenulfus à ſupraſ ,

toviro Pandonulfo Lando germanus eius non ſegniterº

mammox Caluenſe Caſtrum, propter quod captuseſi idemº

nulfus, cum ſuis capita dificare: pars autem nobiliumparº

erat ad prelium,o pars vulgi vallis, 3 parietibus conſtruebaº
'a. ſicque conſumatus eſt: Queſto Landone,fratello di Atendº

era colui che nella ſudcia diuiſione hauea ottenuta º

nio, cioè Carinola, nel cui territorio eſſendo forſe, all'ho

compreſo il ſolitario luogo di Calui, eſſi con giuſta fºgº"
preſero è fabricarui il nuouo caſtello; mà Pandonolfo º

hebbeTeano,volle àtorto impedirne l'opera, comePº"

i". i", nel reſto di quel racconto moſtri lo fteſſo autore º
,queſta città ſotto il dominio del noſtro Comune di Capua,

pua per Re- per dono del noſtro Rè Ferrante Primo nell'annoi"
sei dono, quale egli dopo doppiaſſedijl'hauea à forza ritºlº al m -

deſimo Marino Marzano, mentouato à dietro; il quº º

uorendo le parti del Duca Renato, & di Giouanºi t

gliuolo,l'hauea occupata come raccotai P5tanoº

tolib.1 della guerra Napoletana Et benche ſia ºrº dis

dignità Veſcouale, riman poco, che non reſti del" Vm

- habitata. Hauerſi i noſtri Capuani meritato da quel erſo

- - tal dono per la loro ferma coſtanza, egualmentº vſata º

:

lui,che verſo il Rè Alföſo ſuo padre, egli il peſtificò alº"
- - - - - - - è di

, tamente nel Priuilegio della medeſima ſua caceſſione"
-

ti altri, n'hebber men certa lode. -

:: - - - -

-
-

- “

- - . - - rxiſ/

!

. . Bartolomeo Faio dal medeſimo pianopertaº"
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XXXIV Campo Falerno: al principio degli Auſoni :

poi inparte de Campani, in cui fi il monte Falerno: -

dettº anche Maſſico, Ampiezza del Falerno dipiù t

modi. Congiunto da vn lato allo Stellate, che fà

treduto dal volgo eſſer ſacro. Tribu Faleri

nanominata dal Falerno Popoli Aminei.

Da Caſesci codurremo agli altri vicini luoghi già poſſe- Fà il fa.

ti dagli ſteſſi Auſoni, ſuoi primi fondatori, i quali per A M 9.

º modo furono anche detti Aurunci come è aſſaimani-",d

º&io neragionerò alquanto appreſo,º più largamen:i gi

º altro Diſcorſo, ſiche mi auualerò di queſti loro nomi laſcia gli

mbieuolment: ſenza diſtintione veruna. Et fin da anti-Auſoni,detti

ſimi tempi fà degli Aurunci il più volte métouato cam- ºAu

alerno, ſe ben ſi attenda il dire di Dionigi Halicarna-“

el lib. 1. & ſe le ſue parole, manifeſtamente guaſte nel

ºlto Greco, ſi leggeranno ſecondo l'emen tione di

io Porto, ſuo interprete, della quale non può penſarſi,

migliore. Ragionando de'Pelaſgi il ſudetto Dionigi».

Ppreſſo il medeſimo interprete, che quondàm, campº Dionigi

ºi Campani vocantur, aſpettu amaniſſimorum et paſ uisiiiiien:

torum partem non minimam Auruncis (nel Greco è dato. Emi

rearAbroniſſis.nome di gente, taciuto da ogni altro iº ºrto
gente barbara,inde pulſis tenuerunt Non mentouò egli lodato,

io proprio nome il Falerno;mà hauendo ſoggiunto, Di là del

medeſimi Pelaſgi iui fù con altre città edificata quel "gi#

i detta. Foro Popilio: non di altro di queſti campi no,

li potè intendere, che del Falerno, come può com

i dal ſito ſuo, che fù di là del Volturno,congiunto al

li Cales, città del medeſimi Aurunci;S dal ſito della

ºrta, che appreſſo verrà da me dimoſtrato. I Pelaſgi,

o in Italia per teſtimonianza dello ſteſſo autore. Il qual ritºs

o lib. 1. non molto tempo appreſſo è gli auueni º ºgi,

biani; & le loro città furono occupate, ſi da altri i",i

ºme dagli Etruſci, che ne ottennero le migliori,

udicar potremo,che il medcſimo aſſai nobil cam: ii il tolſero i

tolto à gli Aurunci, è dicaſi à gli Auſoni, fu poi Romani,

-. - M K E 2 - - poſſe- -
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poſſeduto da Capuani; percioche fù degli antichiipiº

mun dire, che i Capuani furono di ſtirpe Etruſci,aquilinº

l'anno del cofolato di Tito Manlio Torquato la terza voltº,

& di Publio Decio Mure che fu di Roma il 413.iltoltº

Romani. Latini, diſſe Liuto nel lib.8. Capuadue agronlai

Latinus ager, Priteriati a o igro, e Falernu, ipºti

Campani fuerat,i ſque dà l'oburhumfluned plebi Rimini i

uiditur.Etinuero ſe il Falerno,già de Capuatri, giunſe ini

-
Volturno era ancor verſo le ſue acque quel campocheiº

laſgi hauean tolto à gli Aurunci, in cui fondarono la lorº

, Foro Popilio;ſiche non fuori di ragione io hauerò detto che

l'vn campo, 8 l'altro non furono più ehevn ſolo. Mà ilmº
Et non fù deſimo Dionigi tuttauia attribuì a gli Aurunci dopo i

i"ºº" lunghiſſimo interuallo di anni il dominio di vn campº

"; la Campania illuale non per diverſº da quello, ci"
i, hauea, eſſer poi ſtato occupato da Pelaſgi & ſe queſto ſi

da medeſimi vero: eſſi dotettero hauerlo riacquiſtato di nuouo, & final

Aarauci mente anche di nuono hauerne fatta perdita, poſciaciº

quando pertienne l'ultima volta in potere de Romani º

ran ſignori i Capuani. Le parole di Dionigi, ſcrittendocgi

nel lib.6. di quelche accadde nell'anno del coſolato di A"

- 'pio Claudio,8 di Publio Seruilio,che fù di Ronta il 25% º

- º no appreſo il ſuo interprete iereguenti. Romaniadueſ"

celebrantibus, legati ab Auruncis venerunt, qui agricº"

pulcherrimam planiciem tenebant.Nè dell'ordine di quellº

cidenti dimerſamente io giudicherei : ſe non“mi pareſſerº

Ara, i lºrº fiancº di chiedendº ſtatº città degliA"
º";" Liri, &Cales, & Veſcià, & Minturno. 8aquella"

,ti, ancora,la qualecon livº, si e5 l'altro loro comunnº

diAifi, Aicadi tratteri"
" gli altricircoli
caipinguini di ioioioltoia"
ritenuto dagli Etruſci, e di capuani, finalme"
mani eſſendoci autore del pregio del veſcinº, & deli

Dionigi Hano, per tacerne ogni altro, elinio Secondoi".
ºi3 che più volte ſi è recato. Gli Aurunei insie" de i ſoli

&r"f",19ionigi parlò nelle ſidettevltime parole,rº"attº

ipini di Aurunca perciocº i loro Legº"
nio Sec.
ºir"

r . . . I Echetrº
- , i

-

-

a
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iltrativolanturinen Romani Echetranisadeinerant: gº e

i riſiſºni, denunciabiat, Auruncos breui in agrum Romanum

i citurosetpanaspro iniuriſs quas populis finitinis intulerant,

i ſinturos, Gli Aurunci diAurunca no eran vicini a Volſci,

a i quali erandi la del Liri: mà era ben lor vicina la ſteſſa in

i tra gente Aurunca, come già accennai. Adunque quel

º ipofismo poſſeduto da Capuani Etruſci per la dichia

riti ſucceſſione da pelaſgi, i quali l'hauean tolto à gli Au

miº che al fine pertienne in potere de Romani, può cre

e di che da ſuoi primi ſignori non fù riacquiſtato giamai.

a Nede Falerno aſſolutamente, ma di quel ſolo ciò affermo,

perendomi che ancor fipreſo queſto nome più largamente;

laonde l'intiero Falerno degli Aurunci fuſſe ſtato anc

maggiore,come hora ſeguirò a dichiarare. -

Dileto alcuni ſcrittori antichi che il Falerno fà vn möte; º ºººº
- campo fà il

Falerno." quali fù Martiale in quel verſo dell'Epigramma 46. nel
ID, I2, - -

Necin Falerno montemaior Autumnus.

lo ſteſſo affermò Seruio nelle Chioſe ſopra il lib.2 della s

“ogica di Virgilio con le ſeguenti parole. Falernus mons

ſia alie in quo optima vina naſcuntur. Et nondimeno da

º, da Polibio, da Plinio Secondo, 8 da altri ſi è inteſo,

itcampo, il qual latinamente da eſſi detto ager ben

ancora in vigor di queſto vocabolo, come notano i - -

matici hauer compreſo alcun monte. Ma da altri(8 º i

ſtiVibio Sequeſtro)il monte,ch'era nel Falerno fu per ",":

i ſpecial nome detto. Maſſico, ch'appreſſo molti au- a Miami,

flai famoſo.A raſſicus Cápanie, diſſe Vibio in Falerno. fà nel campo

er mio parlo accortamente: nè men di lui Giunio alernº, e

º, il quale ſpiegando quelle parole di Virgilio nel"2 della Georgica. Maſſicus humor ci eſpoſe, che il" a loro

& il Maſſico, eràn pur doppi nomi: mà divn ſol

am a montibas Falernis,qui Maſſici dicuntur Dalche Giunio Fi

anuederci, che Lucio Floro non eſſendo ſtato largiro lo

to, di celebrar col vero la fecondità de'nobili vi- datº Floro

npania,vo11e accreſcere oltre il vero divn nuo-º

umero di quelli,da quali eſſi eran prodotti;& di

2.appellato anche.Falerno.nefè due,onde diſie.

ribas monzes, Gaurus, Falernus, Maſſicus, i pul

CI)er
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chcrrimus omnium Veſuuius. Certamente l'Vn nome,º l'altro

ºlumella fàdi vn monte ſolo, laonde Columella nel cap.8.dellº,

º dell'Agricoltura per la ſcambieuolezza di queſti nomi chia

mò Maffico:non già il monte: ma il campo, da ogni altrº

detto Falerno. Queſte ſono le ſue parole. Neq;enim dubiundi,

Maſſici, Surrentiniqi & Albani, ata;Cecubi agri vites omnium,

que terra ſuſtinet,in mobilitate vini principes eſſe.

ai,ari di la , Mºººººº Maſſico fa nel campo Falerno potrebbe

"diquà eſſer vero che il Falerno egualmente verſo il fiume
A, ai tiri Liri,che verſo il Volturno, era diſteſo, fra quali fiumi ſorge

che di quà il monte, di cui non ſi dubbita,che fù il Maſſico, che ſourº

finºr ſtaua à Sinueſſa dal lato del mare, 3 hà dapreſſo verſo l'unº

"- fiume,è l'altro aſſai ſpatioſi campi. Et potrebbe anche eſſi

f, i... vero quel che propoſi nel ragionamento dell' Occidental

po Falerno, confine di queſta Campania, ſeguendo il parlar di Liuio, º

e vicino a di Plinio Secondo,che il Falerno cofinaua co Volſci,i quali

Volſci. furono di là del Liri, fiche ſe fù alle volte abbracciato º

ſuo nome,º il campo Caleno,3 lo Stellate, ch'eran di

del ſudetto monte Maſſico, come ſi è veduto a dietrofuſº

ancor quell'altra parte della intiera regione degli Aurunº,

di là di quel mote final Liri,douuta appellarſi largameteº
medeſimo nome, onde eſſi" potuti dirſi vici"

Béche Liuio hauea raccontato,che il campo Falerno4ºº,

puli Campanifuerat,vſq; ad Volturnumflumen plebi Rºº
diuiditur quaſi che l'intiero Falerno fuſſe ſtato tolto º Ca

puani,8 diuiſo à quel modo da Romani: poi ſoggiº cl

conſole Tiberio Emilio Mamercino,che dolendoſi dellº

pulſa del ſuo trionfo,fattagli dal Senato,neqiquoadconſulfº

criminari apud populumpatres deſtitit;materiam autempº 4!

La soambi- ritiºgeriº iº, iernºdiagrºpºlimalignº"
guamente , Dalche può raccoglierſi, che non hauerebbe egliº"
infia, queſto modo:ſe allhor fuſſe ſtato diuiſo l'intiero camp" 4

ſi appellaua Falerno, del qual nè da Romani era ſtatº "

a Capuani,come dichiarerò di qui a poco, quellº "

ma ſua parte intiera: già a gli Aurunci tolta moltº º

da Pelaſgi. inaſ sº

Ma pur Liuio,& ſeco Plinio Secondo ancora: iº" ii

che ci deſcriſſero il Falerno così largamente finº"

altre volte poi il riſtrinſero ſol di qua del suºi
-

-

s

in

º
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º Maſſico verſo il Volturno, verſo Cales, della qual ſua mi- Minorce».

nore ampiezzanemtn parlarono in vn ſol modo: mentre lº falsino
fù quello,

che peraen

ne dal Maſ.

ſico al Vol

e per quel che ho detto è dietro; ilche hauerebbe egli potu-turno e ver

- all'incontro altri ſcrittori non conobbero altro, che queſto

i litio ſecondo Falerno ſolo. Del Falerno, confuſo da Liuio

a con lo Stellate,ò col Caleno, non parmi biſogno, ch'io ri

iofranche ſecondo quella larghiſſima ſua ſignificatione º lº º

mainteſe di queſta minore, quando diſſe nel lib.1o. che dal

Romano Senato fu determinato, vt due colonie circà Veſci

hum,3 Falernum agrum deducerentur:vna ad oſtium Liris flu

Mihqua Minturna appellate, altera in ſaltu Veſcino, Falernum

dite. - a

, De Sinueſſani, venerunt Maſſica pralis.

dunque priméte il ſudetto Plinio Secòdonó oltre Sinueſ

nè oltre il Maſſico riconobbe il Falerno; il quale dopo

Ierchiamata Sinueſſa, opidum extremum in adietto Latio:

giunſe,che hincfelix illa Campania eſt. ab hoc ſinu incipiunt

ºri colles. hinc Veſcini, 3 Caditi obtendunturagri.his iun

ur Falerni, Caleni. deinde conſurgunt Maſſici, Gaurani,

ºntinique montes. Et così dicendo, ci dimoſtrò paleſe

e il Falerno di quà del Maſſico, 8 verſo Cales, & dal

ſimo Maſſico il diſtinſe. Pur di queſto minor Faler

o non erro, inteſe egli nel cap. 6." lib. 14. doue.»

d,eſſer vina ſpecie del vino Falerno il Fauſtiano in

arole. ſecunda nobilitas Falerno agro erat, 3 ex eo Horatio il

Liuio illu

ſtrata 5, 8:

- • 1 - e- A - riſcontrato

fontigente agrum. Sinueſſa fù alle falde del monte Maſſico, con Plinio

lºonde Martiale nell'Epigramma 1o6. del lib. 13. hebbe à Secondo.-

º. .
-

linio Se
condo illn

ſtrate in più

Fauſtiano: cura, culturaque id collegerat. IlFauſtiano, luſtrato,

lui ſteſſo appreſſo intenderemo, naſceua à mezzo

del Maſſico, io penſo,) circiter quatuor milliaria è

cleadas, qui Vicus à Sinueſſa ſex) millibus abeſt : ciò

Appia, il che ſi eſpoſe al ſuo luogo. Di più par,

to Falerno,che d il confuſe,ò ſolvolle deſcriuer

o col Caleno, parlò ſimilmente Horatio nell'O-

b.I - il quale,ò confuſe il vino Cecubo col Fore

Caleno col Falerno, chiamando con doppi no

,ch'era vn ſolo: di vero la ſudetta vicinanza dº

ole accennarci in quelli verſi,

ma, 3 Prcelo domitam Caleno ---

- » Tu

v

a

º
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, Tu bibes vuam: meanec Falerna

s» Temperant vites, neque Formiani

» Pocula colles. - -

Percioche parlando egli de'vini nobili, douette intendere,

de Falerni di quà di Sinueſſa, donde ſi è inteſo da Plinio,

che incipiuntvitiferi colles. Talche fin hora habbiamo due,

ſorti di campi Falerni.

Fà anche e Aggiunge à queſte lo ſteſſo Plinio ancor la terza, ch'è la

i" º più riſtretta, 8 la più propria delle altre, dicendo nel ſudet

f,"" to luogo. Falernus ager à Ponte Campano, lauapetentibus Vr

io a tutti, banam coloniam Syllanam, nuper Capua contributan, incipit:

che non tra Et ſecondo queſto ſpecialiſſimo ſignificato,come anch'egli

ſº ſe ºltre iui afferma,dittingueuano alcuni"
ili" º ſeguente modo. Summis collibus Gauranum gigni: medi

!i" Fauſtianum: imis Falernum, Il Ponte Campano fu ſopra il

fiumicello Saone, nella via Appia, di quà di Sinueſſa, perſo

ſpatio di noue miglia, come ſi dimoſtrerà di qui a poco,

A dunque il Falerno riſtrettamente fà da queſto lato del me

deſimo Saone verſo il Volturno, al lato ſiniſtro della ſidetta

Plinio Se via Appia, la qual conduceua da quel Ponte alla città,chia

2ondo illu mata Vrbana;& douette eſſer propriamente quel campo, che

º da Romani a Capuani fu tolto, il quale non eſſendo ſtato

fin al Volturno di egual bontà & natura, non venne di

tutti, nè ſempre ſotto queſto ſol nome appellato; ondei

coſtantemente diſſe Liuio, che Caſilino diuideua il campo

Falerno dal Campano,8 che Hannibale hauendo fermati

ſuoi alloggiamenti appreſſo Caſilino, mandò Maharbale?

i" depredar nel Falerno, il quale vi peruenne, come già notai,

ſtrati. per la medeſima Appia,cògiunta perciò da Horatio colfa:

lerno nell'Ode 4 dell'Epodo parlando di Mena, liberto di

Pompeo Magno, -

2p Arat Falerni mille fundi iugera,

bº Et Appiam mannisterit. I

Et quì di paſſaggio è da oſſeruarſi, che Liuio hauendo dei

lodato º to nel lib.22. che ea regio preſentiserai copia, non perpetua,
altri di fº: arbuſta, vineaque, conſita omnia magis amanis, quim neºf

i", ſari fruibuiti da Hºratio, 8 da Silio alquanto diſcorſº

,i quali deſcriſſero il Falerno fecondo di nobil vino, 8 diſti,

di biade, che ſi araua,con trarſene copioſa ricolta; comeansilaprt

- -- - - - - Cillº
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it fiºrientale dimoſtra. I verſi di silio nei lib.7, men- Liuio da

º religioia di Hannibale,ſonqueſti. i".

º di verº intrauitpoi uàm vberis arua Falerni: i".
i » Due,cºmunquam tellus mentita colono, t2CO, -

º º Aiutfughi inimica incendiarani.

º "aioiPoi parlato ſecondo il vero, a mo

ºditorici: &queſto hitorico per va certo ingrandi

º metodmodo de'Poeti, -, º

º . Fºrſe il campo Falerno, ſecondo i due ſuoi vltimi ſigni- pall'oppoſto

º ſiti alla ſiniſtra della via Appia (inteſe Plinio, a chi ve- lato del Fa

º "diſtona) º perciò verſo Cales & verſo il monte cal-i
º tolti l'altro campo che alla ſua deſtra giungerla al mare, "i"

il nome hebbe egli? Certamente, come io già accennai, re fà il carº

fi lo Steſſate; nei quale eſſendo diſceſo Hannibale per lo ps"Si f L

"ºleno,º hanendo piantati i ſuoi alloggiamenti di L AT E,
ºCaſilino, e dell'Appia, verſo il mare, intrà Formiana . . . .. -

ſºcome diſſe Liuio,aciiterniarena, ſtagna due perhorrida" illu:

/º4rdernaturuserat. La celebrata fecondità del Falerno, º

divino & di biade, che in parte ſi è inteſa pur hora, & più

ºnte verrà dichiarata nel Diſcorſo ſeguente, altret- -

"ººn contiene generalmente al campo,che gli hò attri- - -

ºqual non manca la ſteſſa natura ſol mancandogli

ºPº degli agricoltori:quanto allo Stellate, deſcrittoci di

ºſto pregio da Cicerone, conuiene il campo, ch'hò

ºcio ancorgeneralméte molto piu àpaſcoli che ad
ºciſe & vtil coltura. Adiungit (così di Rullo diſſe quel- campo di mi

º9 ºezzem campum agro Campano, 6 ineo duodena , gode

º ºſingulos homines ingerai quaſi verò paullàm differat gli altri di

ºa ſtellatis:le quali parole furono preſe nello quel tratto,
ºmºnto dal Turneboonde le chiosò, che cum stel-i nò ſi tra

ºAzzare infinitis partibus ſit inferior Campano, “

º mediº attribuere viritim Kullus debuit,ad colonos

º Plinio Secondo mentouando i nobili campi di Plinio Sec,

ºno » cio e il Ceditio, il Veſcino, il Falerno, 8 il illuſtrato. Il

º ſiti ignobilea,forſe, non potendolo stellate, imbono

º il racque - Laonde parmi, che menatten-i" di

sºe, il Caſaubono offermato il ſudetto par- piùº
27e ſeriaendo negli Aunertimenti ſopra il cap.

ºi Stre conio, che destelli, campo loquatur ille,

l dra

-

a

º

r
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tanquam qui caleretur, exerceretur.ilche egli feº ben al

gamente del campo Campano non hauendo altra volta più

mai nè in vno,nè in altro modo mentouato queſto Stellatº

& la diſuguaglianza tuttauia dell'wno, & dell'altro campº

fù dallo ſteſſo Caſaubonoattribuita alla diſegual loroam:

piezza, dicendo, che l'aggiunta la qual Rullo far intendeua

dello Stellate al Campano,exigua appendia fuit pre Campº

magnitudine nelche ſenza fallo ſi abbagliò,8 perconto del

l'ampiezza di eſſo Stellate, s'egli fà quello, ch'hò dimoſtra

to: & per conto dell'ampiezza del Campano, ſe forſe iº

teſe,hauerparlato Cicerone della Campania intiera delche

- - - al pari il Turnebo, & il Manutio l'ammoniua. Col ſudettº

:"peculiarcampo Falerno, chi dubbiterà, che da Pelaſgi i

itolto agli Aurunci anche queſto Stellate 3 de quali già ſi

quali pºſsº inteſo da Dionigi, che quondam camporum, ſui Campanivº

- Capuani, cantur, (ſecondo il general mane) aſpettu amaniſſimorum,º
2"ndo" paſcuis.aptiſſimorum partem non minimam (queſta verſo il

fi ““ fiume Volturno)Aurunci gente barbara indei ſistemera.

“Certamente l'un campo, 8 l'altro, venutoin potere poi de

Dionigi Ha gli Etruſci Capuani:lo Stellate ſolo fù più lungamenteda

lic.illuſtrato eſſi poſſeduto, fin che non furono ſoggiogati da Romani, i

quali ben 13o. anni prima ſi hauean preſo il Falerne, cioè

il migliore. No per queſto allo Stellare io negar poſſo quel

la lode,che da Dionigi veggiamo eſſergli ſtata conceduta,

di eſſer molto herboſo,8 moltocommodoa paſcoli,la qua

“tuttauia ben gli conuiene: anzi ſtimo, che non debba rifiu

"º tarſi la ſudetta ſua etimologia dalnome Stella: che ſigni

“º care ai Athens capito (fon parole di Feſto)proſperanº le

tnm: eſſendo la proſperità,8 la letitia delle herbe, 8 delle

biade, per figuratomodo di dire il lor vinacemente germo

gliare, dalla quale congiuntamente Saluſtio,appreſſo Seruiº

ſopra il lib-1. dell'Eneide di Virgilio, denominò Lieto va

tal campo. Frugum,diſſe egli, pabulique letus ager.ilche notº

accioche non mi ſi opponga, che lo ſteſſo Poeta nel princi

saudio, se pio della ſua Georgica riſtrinſe una talietitia alle biade ſole
Virgilio ci , 28idifaciat latas ſegetes - - -

cordati. Ser non concedendo io al medeſimo ſuo Scoliaſte,ch'egli ſegº

ºrifiutato tem pro terra poſiti: parendomi,che la terra per le biadeº e

biade per ſe ſteſſe poſandirſi. Liete. Cosiadunque lo Stellº
ite º
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atriº ebenchedi molto minor pregio, che il campo Campano:

giatº cioèdiquello, che Rullodiuider voleua, di cui Cicerone ,

ºrº dle Touseninager Campanus colitur, ci poſſidetura plebe

il miº mini honeſtiſſima: finondimeno percagionde'ſuoi pa- Et fa da al

i ſoli degno di queſto nome per la qual cagione ancora s'ioº

gli aperitipitato da Volterrano, dagli altri di quei-",i.

i listi, eſſerl'herboſo campo di quà del fiume Volturno, ap-i. iMazzo

g º pellito come eſpoſia dietro il Mazzone, al quale vna tallo ne.

i demolto più comueniua, delche ragionerò altroue; ma eſſi

prº liftinarono ſenza recarne veruno argomento: hauendo,

º forſe ſeguita la comun fama, già per queſta medeſima eti

zº mogia del ſuonomediuolgata da incerto autore,la quale,

i dmondouea eſſere ancor natanel tempo di Giouiano Pon-9iouiano
º anordpure fa da lui diſpreggiata;poſciache nell'Hiſtoria," dal

a della guerra Napoletana mentouò più volte i fecondi pa-i.

ſoli del Mazzone, all'hora aſſai celebri per le nobili, 8 co- &lodato.

pioſe razze di caualle, che vi eran nodrite da noſtri Re

Aragoneſi; & frequentemente ancora appellò col nome di

Stellate il campo, ch'era di là del Volturno: benche non sò

ºprendere quai confini riſtrettamente gli attribuiua.

Ma ſe lo Stellate non ſi araua:hora intender potremo,che painº araſº

ºſta, é non altra fa la ſua conſecratione, mentonata º" -

Suetonio nelle parole,ch'hò recate à dietro, la quale in-iº li

o,& nel precedente ſecolo grandiſſimi ingegni hà fati-,ſacroº

Così moltealcre coſe furono ſacre,l'uſo delle quali in

fie maniera era prolibito:& lo Stellate che di ſua na

on ſi azzzza, fii creduto ſacro dal volgo; nelche Sueto-Suetonio il;

ai,ò il comun dire,ò pure altro ſcrittore, che alquan-luſtrato.

2 di Zaia hauea ſeguito natone ancora l'inganno che

in cui fa Cartagine: città per vari modi, 8 nelle º

azza & reſſa ſia infedeltà verſo de'Romani, S nel

e da eſſi ne fii preſo pareggiata à Capua era ſtato

ſecrato ; & di più, che Ceſare, così in altri affari,

dividere il campo Campano, 8 queſto Stellate a

i Parinnente le comuni leggi, che al pari eran ſa

ee 2ezzore(diffe di hui il medeſimo autore)omnia

3 ad arbierizi adminiſtrauit Etpoi Campi Stella

cà/e erarnero, agrumque Campanum,adſubſidia Rei

galero reli sera diuiſit extra ſortem,ac viginti mil

- Lll 2 libut

-
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ºº ºn libas ciuium,quibus terni plureſi è liberi eſſent. Nè percioche,

"l'herbe di queſto campo doueuan tutrauia e ierpaſcolato

i i dalle greggi, 8 dagli armenti,douéa celiar il volgo dal crº

librai der ſuo; eſſendo ſtate le leggi di fi fatte conſecrationi inva

rieguiſe: & per ogni modo, segli era veramente ſacro,non

meno paſcolato eſſer douea Equorum greges (ſon parole pur

di Suetouio nel cap.81:ancor di Ceſare parlando quosin

traijcièdo Rubicone flumine conſecrarat,acuagos,etſine cuſtodia

dimiſerat,comperit pertinaciſſimè pabulo abſtinere. I quali è ben

certo, che non contieniua adoperarli ad vſo veruno; come,

nè men venuano moleſtati i peſci del fonte Aretuſa in Si

cilia, del qual fonte diſſe Diodoro Siciliano nel lib. 5. ap.

preſſo il ſuo interprete che non tantàmpriſcis, ſed noſtri, quo

que temporibus,magna copia fert piſces ſacros: quippe abbomi

nibus intattos. Mà Plinio Cecilio nell'epiſt.8, del lib.8. rac

conta, che il fonte, 8 il fiume Clituano, il quale fin advn.

certo ſegno, cio è ad vn ſuo ponte, era ſacro,ben potea per

quella ſteſſa ſua parte nauigarſi. Is terminus ſacri profanigut,

In ſuperiore parte nauigare tantùm : infrà etiam natare conteſi

ſum, Et nella epiſt.2o, del medeſimo libro, ragionando del

lago Vadimone, ſcriſſe, che nulla in boc mauis (ſacer enim eſi)

ſed innatantinſulae, herbide, omnes arundine, º iunco tette: &

che nondimeno in quelle iſolette ſolean paſcere degli ani

, , , mali. Conſtat pecora,herbas ſequuta,ſic in" in ex

ºia e ſeriº tremam ripam procedere ſolere. Adunque era ſol prohibito

º iº in queſto lago il nauigare: in quel fonte, 8 in quel fiume il
zucauti non - - - - - -

,a, nuotare.Horil volgo,che prima non vide ararſi il capo Stel

n. tal fa late,douette crederlo parimente ſacro; & Suetonio diede fe
ºra e de advnataldiceria, alla quale negolla ogni altro ſcrittore

- . di lui più cauto, onde della ſua conſecratione non fu da

"?, altri fatto motto, 8 più di tutti da Cicerone il quale mendi

a

notato, Ci- - - - -

" i tuttihauerebbe douuto tacerla; poſciache per diſſuadere la

ſtratos diuiſione di queſto medeſimo campo,tentata da Rullo, nel

che ſi affaticò molto:non hauerebbe potuto hauerne argo

mento migliore. Creder ben douette Suetonio,ch'à tempo

di Ceſare era aſſai noto, che lo Stellate fuſſe ſacro; laonde e

fra ſuoi fatti di aſſoluto ſuovolere numerò queſto, che l'hº

neſſe diuiſo; mà inuere quella fama nacque dapoi, quandº

fù preſo ad ararſi da nuoui,S freſchi coloni,dal qual"
- - - - L9 c

-
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i filino69 di Roma fin all'età ſua, il qualviſſe ſotto Nata dºpº,
fidiamo, corſero quaſi ducento anni; ſiche il ſilentio di cººº lº

Citrone in ſua via ancora niega più toſto che porga argo-"iºr

"ocheàlti fuſi ſtata ignota la ſua conſecratione.Pen- ſi,

iTuncbo nel capº del lib3 degli Auuerſarij, che Ci-" .

a ºlatacque, percioche n'era eſtinta la famaprima ,

iſlaº dell'età di Ceſare dicendo Exiſtimo suetonium

dare maiorum opinione" Stellatem agrum,cum ta

ºlattmpºſtate qua diutſus eſt à Caſare,prò ſacro nº habere

tritſue idei commentarijs quibuſdam recòditis, aut annalibus i

º ſimilius:Ciceroneſeiitaliogui contra Rullumhuius con- -

ſºmminiſtt Et replicò lo ſteſſo annotado la ſudet II Turnsbo

ºratº cotro Rullo, doue ha,che Ciceronis etate nulla erat rifiutato, e

ºni, ºpinio.Mà ciò ripugna ai dire di Suetonio.ilqua- notato

ºche Ceſare diiſe queſto capo,métre era tuttauia

ºdeſche non ſi auuide,nè Leuino" - ,

º i quali per altre, 8 frà lor varie maniere, nelle lor

ºſºpra il medeſimo luogo di suetonioi ripreſero di ll Torrétio

º creder ſuo. Eſſo Torrentio ſi perſuaſe, che nella ſuei"

ºratione di Cicerone manchi quella parte, nella qua

"anea della conſecratione dello stellate ragiona

º convna ſola negatiua fù rifiutato dal Caſaubono,

º º Piº Patare ſchifo di riprendere apertamenta il re Marcello

ºrere del TurneboAl Donatopoi in cambio di ſcior- Donato ri

dºppiº queſte nodo, dicendo chequelchevna volta, fºtº &

ººnſecrato,non poteua,ſe non irreligioſamenteco-º

ºſareºello Stellate profanarſi;nè preſe cura che ciò

ºedonuto tacerſi da Cicerone: ne eſſergli ſtato

ºe il ſudettto Cafaubono di lui no tenne conto;
e nol diſſeapertamente : nondimeno accennò, ha

ºe ſoſpetto del detto di Suetonio, da me ancheri La qual cem

e l'incolpo, di hauer ſeguito il volgo. Mà falſa , ſecrationefà

º Iºeſia conſecratione dello Stellate: & dal Ca- reali,

º Gºalche ambiguità:mà côpiù fermezza eſſendo da alcuni

º Vera dai Donato:cercarono l'uno & l'altro di-ſ"li

il tempo,e lacagione. Il Donato diſſe, di poterſi"," :

ººeipublice Romane temporibus, cum cir-,"

º ze&e2’arentur, ſubaim e agrum Stellatem;

fºPorisſepe, ſapius inter Tribunos Plebis, e
. Sema

-

-
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Senatum contentiosè leges Agraria pertraffarentur, hoc ei le

diuidendis populi Romani agris,quod paſim apud Liuium in pri

mis libris legitur, fattum, fortè, ad tollendas diſcordias, vt agº

Stellatis, nec iuvtà Plebis placitum, nec Patrum decretumdini

deretur,aut indiuiſus remaneretiſed medio quodan temperameº

to Digs immortalibus conſecraretur, vt nullum Populo, mtt St.

-
natui,in illius poſſeſſione ius remaneret.Così il Donato Alqui

Marcello , le laſciando di opporre lo ſcambio de'tempi, in cui ſimi

-
",i mente cadde, come dirò appreſſo, il Caſaubono: parmiº

i dipi egli non ſi auuide, che vna tal conſecratione è quel filº
coſe. ſarebbe ſtata molta più neceſſaria farſi del capo Campano,

ch'era incóparabilmente più nobile & fu di tali cotipi

ſpeſſa cagione, 8 nodimeno ager ipſe, per vſarle parole di

medeſimo ſudetto Oratore nella Orat. 1 contro Rullo,

Il Caſaubo per ſeſe, 3 Sullana dominationi, 3 Gracchorumlargitionirſi

ºººº tit. il Caſaubono per altra parte pensò che quella conſertº

tione fù compita in memoriam inclyte illius vittoria, º

Romani eo in loco de Samnitibus anno V.C.459. Coſ.2 fº

quintùm, P.Decio quartim retulerunt. Ma ſe purio haiti

creder ſeco,8 con gli altri, che lo Stellate fà veramente con

ſecrato; & che la ſua confeerasione fù vn religioſo donº

fatto è gli Dei, crederei ancora, che ciò non antennerº

º tempo, creduto da lui, 8 dal Donato, poſcia che noi

campo: ma il Falerno, diſſe Liuio nel lib.8 che º

Romani era ſtato tolto a Capuani, il quale non in riguarº

della Campania eſſendo da lui ſtato appellato alcuna volº

col comun nome. Campano: come ſi notò è dietro;& ſolº

queſto nome eſſendo ſtato diſtinto dal medeſimo Falernº

per quei medeſimi anni,da eſſi accennati: a Capuani tuttº

uia douette appartenere. Che ſe i Romani preſero è vendi

cari danni, che vi erano ſtati fatti da Sanniti: ciò bencº,

uenne per le leggi della confederatione, dell'amicizia º

eran fra loro; laonde appunto di queſto lo ſteſſo Liuio º

gionando nel lib. 1o. hebbe à dire, che fama de Sannitiº

exercitu populationibuſdue Campani agri(antecedentemenº

haueamentouato il Campano, che a me ſuona lo Stellatº

Liuio fa col Falerno) ad tuondº,ſocios conuertit. Et con maggiorpº

f,8, prietà parlò in queſto luogo, che parlato non hauca nei lib.

altro notato 7, di Palepoli,la quale multa hoſtilia aduerſus Romanos agº

Campº

.
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iº capoun, Falernungueiradentes feciti è che per Campano

a iº sia ſolidlacòpur quello, ch'era di qua del Voltur

iº modº quali nelyn, nè l'altro, nella maniera che il Falernº,

ºaiqueſtempoſtato diuiſo a cittadini Romani. Mà al

viº an forſe crederpotrebbe che per ogni modo la conſecra

º tonedello Stellate ſeguì dopo la cattiuità di Capua, nè in

ſºlº diſſimilmaniera, nè per diſſimil cagione della conſecra

i tonedel luogo di Cartagine quem videlicet (ſono parole di

a Cicerone nella Orat.2 controRullo) P.Africanus,nò propter

ºrdimenſedium illaruma vetuſtatis,de conſili ſententia con

i ſaauitiſed vt ipſe locus, eorum, qui cumhac vrbe de imperio

a aurunt, veigia calamitatis ſtenderet. Ilche ſe fuſſe ſtato

detto del campo Campano in cui Capua fà collocata, eſſer

ipotrebbe aſſai vero. Et di queſto ſi è ragionato a ba
dilza, - - - -

fraſtato diliſo fra alcun numero di Romani il capora- Nellaº

smo ben molto anticamente come ſi è replicato più volte irº"

ocin dall'anno 413 della medeſima Roma,8 perlorca:"".
onepenso il Cluerio nel cap.7. del lib. 3. parlando dei antichi

ne Vfente, 8 nel ſeguente cap.8. mentre ragionò d'In Romani.

annº, che fa dopo 22 anni iſtituita la Romana Tribu
rina nell'anno del conſolato di Marco Foſſio Flaccina- Il Clueriº

di Zacio Piattio Vénone,che fù di Roma l'ino 435: rifiº

ſhe i medeſimi Romani per a dietro né ſi fuſſer copre

azz 7Ziba,d.vero, che le Tribu ſi fuſſer moltiplicate,

tiplicatoſi in maggior numero il Romano popolo. di Capua

caſoateſ cap.3.dellib.I.De antiure ciuium Romaº.::
di lui ſi autuicinò al vero, quanto di tempo più vi inenteRo

2aecca iſtituzione nè pensò la cagione, doue ciò mani cittadi

all'accreſciuto numerode Romani cittadini, il ni.

ſco, come inel lib. 1. affermò il noſtro Velleio,nel

i Spurio Poſtumio,& di Veturio Caluino che fù lodato. Vel

ino 43 2. cioè tre anni prima dell'aggiunta."

; quando Campanis data eſt ciuitas, delche amico poe.

nel ſeguente verſo Spondaico vn certo an- ta riſcòrrati

redo Cenſorino nel cap.24 De die Natali. -

ºani tunc fazzi ſiant Campani.

Tribu Falerina fà aggiunta alle prime, per

ºPuani,diuenutinuoui Romani cittadini; &

bcn

Il Sigonio

--

-
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:º campo fu
conueneuolmente denominata. Queſto inuero, ſe dall'a

al crºllo pre

ſe il nome la

ben dal nome del non molti anni innanzi da eſſi Romani i

ottenutocampo Falerno,ch'era ſtato de'medeſimì Capuanº i

nome non ſi nieghi, poter eſſer deriuato l'altro, è ragione la

i" uole aſſai hauendo io benda auuertire, che i Capuani

I l Ila» quella Tribude quali ragionando del campo stellate di

ritrouarſi mentione in molte noſtre antiche iſcrittioni non si

vengono da me creduti, eſſer quelli de tempi così alti per l

molti contraſegni, che quì non poſſo dichiarare, da qui si

anzi vengo perſuaſo, che furono de'tempi della coloniale º

dotta in Capua da Ceſare, come accennai nello ſteſſo luº

go. Mà Liuio,che introduſſe nel lib. 23.il Conſole Terenti º

Varrone à direa Capuani ambaſciadori, che a gran parte -

di eſſi haueano i Romani conceduta la loro cittadinanº i

& nel lib.31 pur di queſto fe parlare il legato de Romaninº º

conſeglio degli Etoli, come per vino ingrandimento, ſenza

riſerba veruna;& anche nel lib.8 raccontato hauea,che nº

l'anno del conſolato di Tito Manlio Torquato la terza º

Ma la Ro; ta, & di Publio Decio Mure, che fù di Roma il 413,fù cº

ºanº cittadi ceduta la medeſima cittadinanza a mille, 8 ſeicento equin

"", Capuani, ilche replicò di nuouo non molto appreſo nº"a ad - - -- - - - - - -

icu, ſteſſo libro nell'anno del conſolato di Lucio Furio Camil

ini i ca lo S di Caio Menio,che fù pur di Roma il 415: poi nellº

puani, 9. doue ſcriſſe di quelche era auuenuto nel conſolato deº

º

a

detti Spurio Poſtumio,& di Veturio Caluino,nel quale annº

- -
il noſtro Velleio diſſe con vn parlare del tutto viniuerſale

"iº ººº che Campanis data eſt ciuitas, come ancor fece il mentonº

-

Poeta antico : quiui, dico, nel medeſimo anno, è negº

altri anni di quel contorno,affatto di ciò tacque:ſe pure nº

ſi creda, che ne parlò all'hor che deſcrittendo quelch'era º

guito nell'anno del conſolato di Marco Foſſio Flaccinatoiº

è di Lucio Plautio Vennone, che fù di Roma il 435, hebº

à dire che nel medeſimo anno primàm Prefetti Capua crº

capti,legibus ab L. Furio Pretore datis,cùn vtrumque i ſipº

remedio egris rebus diſcordia inteſtina petiſſent, o due Roº

addite Tribus: Vfentina, ac Falerina; & hora quella ſua nº

ratione ne'ſuoi codici manchi.Certamente iui ciò cadeua

aiiai
opportunamente: & per le coſe raccontate: & per l'in

centro del tempo ſoldi tre anni più baſſo del tempo, deſcriº

tdci
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wii, Velio Sciſoſilentio non ſi attribuiſca a questa

I gioiononso qualcoſa debba penſarmi,ò della ſua dis

i ſgºma è della ſua fede,
coi dunque molto più per l'argomento della ſudetta. Il campo ha

finanza de tempi che per quella deloro nonni, parendomi º""

, probabilcoſa, che dal campo Falerno preſe il nome la Ro;i.

maribu Falerina parmiancora, ch'egli non fu detto º gli aurunci.

º che per queſta cagione raccotando il medeſimo Dionigi

Hilcinaſco in qual maniera ne peruenne il dominio a'

Pelagi, nolchiamò converun nome proprio i benche nel

principio del lib,1. doue ragionò delle lodi d'Italia º de'

pregiatiſſimi vini Falerni, l'haueſſe in queſta gaiſa ºppºl

lo Qei Pelaſgi, come dichiarerò nel ſuº proprio luo:

g0, vennero di Teſſaglia; & poſſon crederſi, eſſere ſtati Nè da'Pelaſ

il che da Ariioie appreſſo il Filargiro ſopra il librº "
la Georgica di Virgilio,furon chiamati.Aminei & da Ma- ºi È"

bioneſi. 2o del lib.3. de'Saturnali ſi dicono,hauerhabi- di feſaglia

) nella ſteſſa regione. Le parole del Filargitº ſon queſte e il chiama

Waratotele, in politici, hoc ſcribit: Theſſaloºfuiſſe,qui rºm Ami:
egionisuites in Italia tranſtulerint atq, illusinde momentº- lle0»

m. Qgelle di Macrobio ſono queſte altre sitºvuarum -

tgenera.Aminea ſtilicet à regione: nam Amineifº - -

reAalernum eſt. Adunque non ſolamente al tempº»

e era ſtato dominato queſto campo dagli Aurunci

a egli ottenuto vintai nome ma nè men l'hebbº

ſetti Pelaſgi,da'quali fà chiamato Amineo: che fi

eſtinti, douette quel vocabolo ancorº Mapei, fr.
2 nei lib.7. ch eſſendone ſignorevn huomº dei ſi, i",

3ſi fii inſegnato da Bacco l'uſo del vino,dal qua huomo,appel
ondato di viri,& di alberi in vna ſola notte. Ma º Faler:

fintione del tutto poetica: potendº ben eſſermo.

ſuo poſſeſſore:come dagli Aminei egli era ſtatº
faneſſe ottenuto queſto nuouo nome, il qua- Dal qual

- per la ſua celebrità ſi ſparſe nel reſto dellº ih"

, che aiuiſamente era chiamata in altri vari efà pur det

Aer cion aree maggior marauiglia di quella faſeºi

e di Pierrico seerano nel capº dell'Appen-ſ", """

Giouanni Grammatico & Corinto feritºi. s.
M mm el- -

giomodo dagli Aurunci, ſuoi antichiſſimi habitatori -
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deli Attico dialetto, quòd quamuis adiettiua ſinthec nomina

Falernum.Cacubum (parlandoſi de'vini)cum quibus ſubſtanti

uum ſubaudiri neceſſe
eſt;istamen(preſertimilli priori)epitheta

adiungere,tanquam ſubſtantiuis,latini Poete minimè dubitarunt.

Poſciache il medeſimo autore parimente alla celebrità di ſi

fatti vini ciò attribuiſce.Tanti
videlicet(ſoggiunſe)hac voca

bula,quòd vini,ci quidem generoſiſſimi,eſſent cognomina, facien

da eſſe putarunt,vtiis prerogatiuamillam indulgere fas eſſe cen

ſuerint. Hinc gitur ſunt illa, Falernum forte. Falernum indo

miti Falernum ſeuerii. Falernitacre, Falernum nettareum,atº,

alia.Mà paſſiamo à ragionar delle città,che hebbero i Pelaſ

giin quelto ſteſſo capo,º degli altri ſuoi luoghi più famoſi

2 XXV. Lariſſa città. Foro Popilio città. Foro Clau

dio città.Vrbana città. Ponte Campanoſopra il fia

me Saone. Luoghi l'un detto. Ad Ottauo.

L'altro. A Nono,

LARissa . Delle città, che i Pelaſgi hebbero nel ſudetto campo,

cima de Pe ſcriſſe Dionigi Halicarnaſco,che in parte ſi è riferito è die
laſgiºº tro,come ha il ſuo interprete nel lib. 1. in queſto modo. Hi

po Falerna, quoque quondam camporum, qui Campani vocantur, aſpetta

amaniſſimorum, i paſcuis aptiſſimorumpartem non minimam,

Auruncis,gente barbara,ingle pulſis,tenuerunt. Et càm alias vº

bes,tùm etiam Lariſſam ibi condiderunt, cui a ſua metropoli Pe

loponneſiaca nomen indiderunt. Caterarum igitur vrbium,que

inhoc numero erant,nonnulla vel admeam vſque etatem,muta

tisſepe habitatoribus, ſtabant. Sed Lariſſa iam pridem deſerta

manet;ita vt priſtina habitationis nullum veſtigium noſtri ſecºli

hominibus manifeſtum babeat, prater ipſum momen, cº nè ho

7

i".Fiumiciaturingia Dionigi E di nefanoia
uni anti-riſſa inuero non parch hebber notitia altri antichi ſcritto

cbi, nè da ri, da quali ella non fù inverun modo mentouata; & Plinio

º º Secondo non hauerebbe douuto tralaſciarla,il quale nel caºd:rni auto- - . A - - º - -

,talogo delle città della prima regione d'Italia numerò an
,uean tra che quelle,ch'erano eſtinte:8 nè meno Strabone,che nellib,

laſciarla. 9. fagionò delle molte altre città di ſimil nome. Mà il Cir

uerio,

º

i

-rº

quidem multis eſt notum. Aberat autem non procul d Foro, quod -
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'ri

i finitidilſidetto Dionigi, per qual cagione anch'eſſi

" titlero? Adunque di quella Lariſſa in ſi gran ſilentio

ºagitori antichi demodemia me non reſta, di poter

º demolte coſe eſſendone ſtato ignoto il nome,8 il ſito an

della maggiorparte de medeſimi antichi;& ſol potédo

º coſetuarquetonelloſteſſo Dionigi, che ſe i Pelaſgi,vſciti

º dal Peloponneſo intorno a ſei età prima, che fuſſer perue

º inltilia, come tutti, egli afferma, 8 diſteſamente,

" dichiarerò alſuo luogo, hauendo fatta dimora per lo ſu

totempo che importa lo ſpatio di ducento anni in Teſi
º figliº altrove impoſer finalmente à queſta lor città il no

me della loro original metropoli: douette da eſſi eſſerſi ri

º tenuto Vntalcoſtume douique hebbero a fondare delle al

telaonde dopo l'internallo di due intieri ſecoli, nè la me

moria nel'amore dell'autichiſſima patria haueano dimen

Il 4tà,

Mà di Foro Popilio, diſſe Dionigi, ch'ella nell'età ſua ſi

ibitaua; ſiche poté da ogni altro autore eſſer conoſciuta,

nde il ſudetto Tolomeo eſpreſſamente ſotto il nome di

o Poplio, ma alquanto ambiguamente Plinio Secondo,

attenda la comune interpuntione de' ſuoi Codici nel

del lib.3.benche ſoli, l'han pur mentouata. Le parole

el Geografo, che ſono ſtate recate nel ragionamento

bola,doue ſi è auuertito, ch'egli la deſcriſſe inſieme º

tre noſtre città di là del fiume Volturno, ſon queſte,

ori mediterranee ciuitates. Venafrum,Teanum, Sueſſa,

ſilinum, Trebula, Forum Popli, Capua, Abella,Atella.

nche camminando egli col dire da Occidente,8 da

ne verſo Mezzogiorno, 8 verſo Oriente, la nume

imo Ior luogo può crederſi,che nò fù dalle ſue ac

lontana. A queſto ſuo ſito ſi concorda aſſai bene

i

li:

i

titº ogni altro auto moderno, che haueua potuto ap- S" Sec,

S tra bot e,

8 il Cluue

rio notati.

Dionigi Ha

lic, illuſtra

t0 »

Fù anche i

E0RO P 0

PILI0 citta

de'Pelaſgi,

verſo il fiu

me Volture

no, nel capo

Falerno,

co Plinio, il quale per via di Alfabeto numeran- Plinio Sec,

della prinnaregione d'Italia, non di altri Forc

ºrce intendere,che de ſuoi cittadini nelle ſegue

ne ſino i codici mal diſtinte, celauano queſta »

“o di quel dire rendeuano anche confuſo, 8.

Z/º diſſe egli, a monte Albano, Foropopulicnſes

Aizzates, F.erenza gates.&c.Legge ogni altro. Fa

N1 nn in 2 bienſes

en endato,

& illuſtrato

-

º

-



44o D r s c o R s o If.

-

bienſes,in monte Albano Foropopulienſes,ex Falerno Fruſinate,

&c Se Foro Popilio,ò dicaſi Foro Poplio fu,come afferma,

pionigi Halicarnaſeo,nel campo,tolto da Pelaſgià gli Au

runci,fermamente non fù in altro luogo, che di là del Vol.

turno come Tolomeo anche accenna, doue ſi è veduto col

locarſi da tutti,8 dal medeſimo Plinio,il Falerno. Come,

adunque egli potè hauer attribuiti i Fruſinati, che furono

popoli del Latio antico, al Falerno campo della Campania

- Felice:& al rouerſo i" della ſteſſa Cam

Et hauendo pania, al mòte Albano,che fù di quel medeſimo Latio? Qº

"to ſarebbe ſtato vno ſcambio troppo manifeſto. Era in pit

"" de Foro Popilio a tempo di Tolomeo, e di Dionigi, di
pia, verſo videro imperando Auguſto, hauendo ſpeſſe volte mutati

il fine del habitatori(per quelche ſi è detto fin hora,può farſi non in

auartº ſecº probabil congettura che furono i ſudetti Pelaſgi gli Etruſi

" º º i Capuani, 8 i Romani)é ſi conſeruò ancora non ſolamen

te fin al tempo del ſudetto Plinio, ma per molti altri anni

cui citradini verſo il fine del quarto ſecolo di Criſto dedi

carono vna ſtatua ad vn tal Caio Minucio Eterio inſieme,

con la ſeguente aſſai inculca iſcrittione, ch è in Capuaap

eſſo la Chieſa di S. Bartolomeo Apoſtolo di minutiſſimº

li ſcolpita.

c. MINVCIO AETERIO SEN. INDvsTRIO VIR0

cv N crvs P o Pv L vs ci v1 rAr1s e o R o Po P1L1E Nsivº

LA B o R1 E vs Tvrs PATRIA E N o srRA E GENErALIS INDIci

M A 1 o R E M H o No R E M DI GN vs cv RIA E ET Popvº

p a T R o N vs F 11 1 os P RIM o sin o RD IN E NErorº

D I EM M A G Is T R A T v Q s IV R I vE N I AM A CCEPISTI

TI BI DI G N o PA rr o N o v N IT vs P opv Lv s VNA CV il

L1 B E RIs N o sT R 1 s sr AT v AM L o c o cE LE PER RIMº

P A T R 1 A E N o s r RA E P o N E N D A M cEN svE Rvº"

- Il reſto ch'era diſteſo in alcuni altri verſi, non è potuto tg

gerſi, conſumatone ogni veſtigio dal tempo. A queſto º

nucio fù anche dedicata vna altra ſtatua parimente con lº

ſua iſcrittione, che porrò qui di ſotto, dagli habitatoriº

- si

caſtello, chiamato Cento. mentonato da vn ſoloamº
- l

i
º

º
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ricº Bibliotecario nella Vita di San Silueſtro, mentre racconta

i idoni fitti dall'Imp. Coſtantino Magno alla Chieſa degli
ſii Apoſtoli da lui fondata in Capua, così dicendo. Poſſeſſionem

º dicemtumterritorio Capuano praſtantem ſolidosſeraginta. La

º i fiori, dei marmo, in vn podere, nel

- li regione, detta volgarmente. Maioriſe. di là del Volturno,

inquaſi di miniglio dal medeſimo fiume, nel deſtro

sodicoiodi via Appia andandoſi da Capua in

inchè quella i
p -

- i -

Antica ,

M i Nv e 1 o A E T E R 1 o".
- 9. I l - - -

FA B E N,T E MA I E S T A T E'

D E I T RA ct ATv M M E N T 1 B

V5 NO STRIS ES ITM E RITA E IV S OMNI

i soy9RIBvs Gesrrs PATRIE NosrRE

ETIAM ET IN VRBE SACRA ADMINISTRATI

NEMADMINfSTRAVIT DIGNG PATRONQ CENTO

VRA staryAM sre seDEa dei PoneNoAM CENs

. VI. ID vs MA IAS LV PICINO ET

i o VI n o v v. e c. c oss.

º ' s . . . . . . - ai

role,deſcritte con caratteri di minorforma di tutti,ſo

fe aggiunte da me per quel che mi è paruto di giudi

loro non ben manifeſti veſtigi: & Lupicino fà côſole

dino nell'anno di Criſto 367 dal qual tempo non a

iene la forma della ſcoltura di ambidue queſti mar

Iqranco rozza, 8 lo ſtile ancora di eſſe iſcrittioni,

Meo Pari, S& cio che vi ſi contiene, comei periti di

è potion giudicare. Le medeſime comuni calami

ite, perle qualialtre delle noſtre città di Campa

a hora ſi e veduto,rimaſero eſtinte, 8 altre mol

e,non furono men dânoſe anche à queſta, di cui

to è affatto ignoto. Ben credetti in alcun tem

po,

lluſtrata ,

. .
- - -

- - - - -

-

-

-–
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ºla quale po,mentre la iſcrittione,ch hò recata nel ſecendo luogº da

º"": menon era ſtata ancor veduta che Foro Popilio fu quella,d F - A - - -

i"rº medeſima città, la quale nella Vita di S. Bernardo, Veſcovo

nella ſteſſa di Carinola, publicata per le ſtampe dal noſtro Michel Mo

regione. naco nel ſuo Santuario,vien detta. Foro Claudio. Et percio

che il ſito della ſteſſa Foro Claudio , come dichiarerò qui

appreſſo era aſſai manifeſto,nè men del ſuo ſito dubbitaua

perſuadendomi, che la prima volta da alcun Popilio, 8 la

ſeconda volta da alcun Claudio vma ſteſſa città ne ſudetti

due modi ſucceſſiuamente fuſſe ſtata denominata;alchela

deſcrittione di Foro Popilio ael campo Falerno, preſo nel

men riſtretto modo, non ripugnatia; percioche ancor Foro

Claudio fà in quel campo, il quale davn lato ha il monte

L'Autore, Maſſico, º dall'altro il fiume Saone Mahauendo ioPoiº,

rifi" noſciutonon ſon molti anni, che Foro Popilio era tutti

ſteſſo, º in piede, º che ſi appellaua in queſto medeſimo modonº

tempo dimoſtrato dall'altra già recata iſcrittione, dopo di

quale non mi è oſcuro,chend poſſa hauerluogo quel primº

credermio,hè del ſuo mutato nome mutata opinione nellº

più verun dubbio, che queſte città non viva ſola, ma che fº:
ron due,diuerſa l'una dall'altra di ſito, 8 di home, -

Et della città, detta Foro Claudio.vien fatta mentione,coi

F o R o me accennai,dall'Autore della Vita di San Bernardo Veſcº

" uodi Carinola, nella quale ſi leggono le ſeguenti parº"
º" Erat eo tempore Epiſcopalii" oco, qui Forum Claudiº

an,a cebatur, videlicet ſtrata publica:euntibus Romam,cº Neapolinº

Carinola in planum vſque hodie monſtratacceſum; qui locus à Calenenſº

Merºi, e' uitate duobus ferè millibus diſtat. Queſto Autore parlò delſitº

"º“ di Foro Claudio in riguardo di quello di Carinola, la vita

del cui ſanto veſcouo deſcriucua i laonde deepareroſº

molto ſtrana che vua medeſima via condurgoteſſe da qui

ià città in Roma, ch'è dal ſuo lato occidentale, piegandº
'Autore o

i", verſo Settentrione, 8 parimente in Napoli, chè da quellº

di S. È e altro ſuo lato verſo Mezzogiorno Mà conuerrà ſaperſi,ei

idove. Carinola collocata in vaiuogo di la del Saone, 8 di qui

"º dell'antica Sinueſſa, quaſi per lo ſpatio di cinque miglia
illuſtrato, , - - - - - -

lontana dal corſo già della via Appia verſo Settentrione i

per la qual maniera boro Claudio eſſer douette in quel mº
deſimo interuallo,& nella via per la quale,rissº" à

- lllllº.

º

C

.
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ſiniſtra ſi andata a Napoli è piegandoſi à deſtra, ſi perus- ,
niua in Roma. Etinuero in Vntal ſito ſi veggono tuttauna Fi nel luogo

in un piano campo aſſai manifeſti ſegni di vita città antica, º iiti

i quali accoppiati col preſente nome di quel luogo, appella- "i, i

tovolgarmente Cilitarotta ci rendon ſicuri che iui fù que- settentriona

ſta Foro Claudio,di cui parlò il ſudetto Autore, da lui ſolo, le della via

ne da vertino altro dimoſtrata Ella fondata, forſe la prima º gia Appia, i

volta dagli Aurunci (a Pelaſgi non può attribuirſi, i quali la qual a -

lor tolſero il campo di quà del Saone)ò diremo dagli Auſo- "a:da

ni, che dovettero appellarla con altro nome;& da Romani, , fºſe, da -

dopo ch'hfiberfatto acquiſto di Cales, & dell'altre città di gli Aurunei, - h

-

l

º

-

queſta picciola Auſonia, riſtorata, 8 nuouamente denomi- º, riſtorata

nata da alcuno deloro Claudiº, che n'hebbe cura finalmen-º

teael tempo di quel ſanto Veſcouo, il qual viſſe in quella

degnità dall'anno Io87. final 1 Io9, era tanto men che del -

utto dishabitara:quito che la ſua chieſa Catedrale,3 la ſua l

Veſcouale habitatione vi eran rimaſe in piede: nell'vna ſe- -

rendoſi a celebrari diuini officii: nell'altra dimorando a

'Gioi Canonici, ſecondo l'Vſo di quei tempi, il ſuo Prelato;

antiqueintanto il ſuo popolo habitaſſe nella vicina Cari- paſſa prio,
aper la qual cagione al fine,uidens ſanitus Dei Bernardus il"loe

º parole dello ſteſſo ſcrittore)populi ſuum longè à ſe remoti, e poi intor. -

ecms ab eo conſolationis non babere conſilium, capit intra ſe º il 1 ºº.
ma cum deliberatione verſare,vtrum poſſet Epiſcopatum ad fà fºſiri- v

idze ciuitatis claioſtra transferre. Alche diede compimen-":ſi -

gamente ſotienuto dal Carinoleſe Conte Gionata,mé- carinola. f

2 altra volta è dietro,ſiche in honorem ſanta, inteme

irginis Maria,et B.Ioannis Baptiſte fabricauit Eccleſiam,2s competentes,in quibus Epiſcopus cum ſuis Clericis ha- l

s zt competentius ad diuinum ſeruitium tempore officii

is occurrerent.Et di quà potremo intendere aſſai fa- º

, che Foro Claudio rimaſe al fine del tutto deſerta,

e S. Bernardo, il qual conuien che fuſſe ſtato con

2ſcouo Foroclaudie ſe , trasferì la ſua ſede in Ca

ta collocata in vin ſito alquanto più ſicuro, per eſ- . . .

ata da vana Perpetuavalle, il cui popolo, eſſendoº gº

o, che iui hauea habitato, ella non douette eſſer"".
ni Più antica dell' età del medeſimo ſanto Ve-i.d

nuerrà attribuirſene la fondatione a noſtri Lon-ni, -

r- - gobardi

;
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gobardi, ch'hauean ritenuto il dominio del Principato Ca

puano finall'anno 1958,come afferma Leone Hoſtienſe nel

cap.16.del lib.3.& io ho dichiarato altroue.A tutto ciò aſſai

ben ſi raffronta, che il ſuo Veſcouo Giouáni,il quale fu pre

ſente alla conſecratione della Chieſa Caſineſe, celebrata ,

nell'anno,comunemente creduto il 1o71, ſottoſcriſſe il ſuo

nome nella Pontifical Bolla di quella ſollennità, fattane dal

Papa Aleſſandro 2 in queſto modo.Ioannes Epiſcopus Foro

claudienſis. Il quale nella deſcrittione di quella ſteſſa celebri

- tà vien detto Ioannes Epiſcopus Calenus: ſecdo quella falla

ce opinione, che fin hora ſi e hauuta del latino nomedi Ca'

rinola, introdotta per quelli ſteſſi anni, come ho auuertito

ragionando di Cales; & la ſudetta Bolla fà publicataperle

ſtampe da Antonio Caracciolo nel libro de Quattro Cro

nologi antichi poi da me ripurgati di molti errori,nel qual

fibro ſi legge anche la mentouata Deſcrittione,che mi par

ue douerla attribuire à Leone Hoſtienſe, il qual fiori nel fine

di quel ſecolo, 8 nel principio del ſeguente: nè di Foro

Claudio mi reſta à dir altro. -

vR e AN a Mà della città, da Plinio Secondo chiamata. Vrbana, ini

etta, forſe, quelle parole del cap.6.del lib.14 ch'hò altra volta riferite.

º fºlgº, Falernus ager à Ponte Campano,leuapetentibus Vrbanam,colº

i". niam Syllanam,nuper Capue contributºm, incipit: ſe non ſi
2i i a medeſimo Silla il primo autore può crederſi, che furono ſuoi

romani, fondatori in attichiſſimi tempi i Pelaſgi,ò vero più nuoua:

mente gli Etruſci Capuani, loro ſucceſſori. Diſſe Dionigi

Halicarnaſeo, che i Pelaſgi non ſolamente fondarono La

riſſa, & Foro Popilio nel campo, che tolſero a gli Aurunci,

da me riputato il Falerno, che fa di quà del fiume Saone, 8

del Ponte Campano:mà alcune altre città ancora,le cui par

roleparimente recate à dietro ſon queſte Ceterari vrbium

qua in hoc numero erant, nonnulle vetad meam vſquestatº

collocata- mutatis ſepè habitatoribus ſtabant Mà Vrbana,che dopo la ſua

" " età,8 à tempo di Plinio era in piede, ſi collocata di quà dippia di qua - - - a

is, i quel ponte nella via che conducena da Sinueſſa in Capº

la qualfì l'Appia;ſiche non ripugnarebbe per conto del ſuo

- ſito, che fuſſe ſtata opera di alcuna delle ſudette genti; &

che finalmente, mutatis ſepè habitatoribus, vi fuſſe ſtata de

dotta la colonia Sillana Nella ſudetta via viendº"
º , - , ilei-
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º all'Itinerario del Peutingero,di quà di quel Ponte nel ſe

ial guente modo, - . . - - - - -

i Sinueſſa o

16i da Ponte Campano, º

iſ Vrbanis. III, - -

:: AdMonum. 'If º

a Caſilini VI. º - ! - ! -

Capua III. º - . - - - - - -

liſcido Vibana ſtata attribuita a Capua, come ſi è"
inteſo da Plinio, non prima dell'età ſua, non può di queſto i";-

accreſcimento della noſtra antica città hauer parlato il nº accreſciuta

toVelleio all'hor che nel lib.2. dopo hauer raccontata da altre volte

i Vittoria, cheAuguſto ottenne di Seſto Pompeo, ſoggiunſe: di nuovi ce:

ci ſpecioſan per idtempus adiedium ſupplementum campanºº

ſi può ben di quàraccoglierſi,che in quel ſecolo all'hor ,

che ſi dedotta in Capua" Ceſare, ella per - ,

fiaccreſcimiti di nuouo ſalì in aſſai proſperoſo ſtato del “

cicó manifeſto dire ci reſe teſtimoniaza Strabone il quale ,

ºpinidelio sempo parlò nel lib5 appreſº il fºi": rassei, ,
prerein queſto modo.Nune rebus utuntur proſperis(ſcriſſe i

imperando Tiberio)colentes concordiam cum vicinis (al- felicità pa

º alle guerre Sänitiche,8 alle Cumane)ciuitatiſa; ſuº te reggiº

i dignitate amplieadinema: & virtutetuentur.Così queſtoº

iſſimo ſcrittore, il quale pareggiando queſto ſecondo
di Capua con quel primo, ci ſcoprì dell'wno, & dell'al

sì" a raccoglierſi inſieme cioche"

figli altri autori,non ſi giáge à ſaperne maggiorlode ea : -

poſciache ſiamo"""" Appiaii":

oata,in cui il ſudetto Plinio, 8 prima di lui Horatio p a voſe

tira 5. del lib. 1 & poi il medeſimo Itinerario del pra il fiume
zo,& finalnne ceil Hieroſolimitano Itinerario ci de-Saºne º

ii quà di Sinueſſa il Ponte Campano:non conuiene, ºº

ºſſò,ne di quell'altro luogo appellato. A Nono nè

ello,chiarra eo.Ad ottauo,deſcrittoci da queſto ſe

erario,io da ſei di ragionare. Il Hieroſolimitano

2 carnmino a quello del Peutingero,8 a quello

atio, ha così - - - : -

- Capnea - - 'o

o Ad o faunm M.VIII. ,

N.nn Mu

-.
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Mutatio , Ponte Campano.M.IX,

Ciuitas Sonueſſa.M.IX.

Hor quel Poeta raccontando vn ſuo viaggio da Roma in

Brindiſi,ad imitatione di Lucilio il quale,comenotò l'anti

co ſuo ſpoſitore, citato altre volte, hauea deſcritto il ſuo,

quod Romafecit Capuam,et indead Fretum vſque Siculum:ciº

èper la via, che conduceua à Reggio, da me dimoſtrati

dietro, ſcriſſe i ſeguenti verſi,dopo hauer detto di eſſer pci

uenuto in Sinueſſa.

- Proxima Campano Ponti que villula teſtum

- ss Prahuit & parochi,que debent,ligna,ſalemdue.

s Hinc muli Capua clitellastempore pomunt.

Ben conueneuolméte viencreduto da tutti, che queſto Pod

º"teſi ſoprafacilioni,
da ciau me dalla Capania quaſi che da quel lato iuifuſſe ſtato iſº :

cesa dal confine:mà da Capua,doue conduceua,ſe al ſudetto anticº si
qual lato in ſpoſitore crederemo º ne quella ſua villa fù pro riamente,

- - - - -

i " nello ſteſſo luogo, ma in miglio di quà, affermandolo i

a preſſº medeſimo autore. Le ſue parole, per quel che à noi appº

vna villa, tengono, ſon queſte. Pillula, diſſe egli,que eſt proxima lº

Campano, id eſt Capuenſi, prebuit tedium: ea autem villa

a intra XVI milliarium à Capua,vbiſe pernottaſſe dicit.Il recº

Itinerario Hieroſolimitano conta 17 miglia da Capº º

quel Ponte: quante emendatamente, come dimoſtrerò il

quanto appreſſoanche ve ne conta quello del Peuntingº

Fù adunque quella villetta di quà divn miglio del Pontefi

à ben conſiderare i ſiti di quei luoghi, nella ſteſſa villamº

naualavia, in cui ſi è detto, che giaceua Foro Claudio,la

qualdiſcendendo finalmare perueniua alla città Volturnº,

ch'era nella bocca del fiume dello ſteſſo nome.

In vn quadriuio ancora,formato dalla via Appia,º dº

-.

Pººnche in via, che da Teano con diritto corſo diſcendeua verſo ilſº:
i"" detto fiume Volturno, 8 verſo quel ſuo lato, in cui hº il

, , noſtro caſale, chiamato. Cancello; & dall'altra ripa èlº

luºgo del noſtro caſale detto.Arnoneperlo quale & per lo vicodº

a Nºvoe appreſſo Literno hebbe la ſua villa Scipione,ſi perueniua di

i".º iſamente in uma,8 in Pozzuoli: in quel quadriuiodiº,

io ſtimo, che fù il luogo. A Nono: eſſendo ſtato l'altro º

ottano.vn miglio di quà,nell'altro quadriuio,nel qualei"
illCil



-

n.
º, f, 1 S C 0 R S o fr. 467

º mits incontralaconl'Appiavna altra via, che vſcita dal

"gi il ſito di nella qualmenata da Teano, conduceua
" Mchedi - - - -

ſia " edigli del VolturnoinAtella incotrandoſi con la via

tyi Cie difeſa da Capua in Pozzuoli,3 in Cuma,nelluo

daiº già deſcritto altre volte 8 fu chiamato. A Settimo del

a iº qui nome è denomiſtidetti. A Nono. 8. Ad ottauo. la lorº -

" minimi da Cepradi altrettante miglia fà cagione: do- Doueeran

indoanche perſiaderci che imedeſimi luoghi in tali qua- publici al

, diciamo ad uſo di publici Alberghi, 8 di Hoſterie,al pa-ºrsº

", itieli riladeſcritti di Horatio vicina al Ponte Capano.

º Dillacopia delle diſperſe pietre di ſuperficie piana, che di

, tranſilatinaméte Plance:& dal noſtro volgo poi corrotta

le Chianche & Ciancie, delle quali erano ſtate formate o

queſte così frequenti vie, io dimoſtrai nel lib.1. dell'Hiſto

ſide Principi Longobardi, che la medeſima regione di là

del Volturno,dall'rno, dall'altro lato dell'Appia mà verſo

i moltiperalguanto ſpatio fin advn certo ſegno:& più lar

gamente verſo il mare fiappellata.Canzia laonde tuttauia

Adice erra di Canzo, Màil Cluuerio ſi perſuaſe, che i due ». tra

ſiti luoghi. Adottano,ºc.A Nono,non furono più di vn-i

% dicendo che in vari tempi hebber vari nomi, idmtàm i

lueſte ſono le ſue parole)immutata milliarium computatione, derno auto

ºa tacea.admodum exigua erant.Delche,ſefuſſe pur manca- rº cºeſº

a ſidetta offeruatione delſi diſtinti intrecciamenti delle ” º º

touate vie nel luogo Ad Ottauo, & nel luogo.A Nono,

2otrei lodarlo à verun patto, ſcorgendo che Antonino

iritſe fa via da Sirtefia in Capua eſſer di 26 miglia, &

fettante vene deſcritte l'itinerario Hieroſolimitano, II clausi

i dipii baſſa età di quello del Peutingero, credutoi
ºſſo CIuuerio eſſerdel tempo dell'Imper. Giuliano: notato.

dimeno nel Peutingeriano Itinerario lamedeſima

za e ſolº di miglia 24; poſciache quelle da Sinueſſa

Lampano,che vi mancano, non potrebbe egline

furori noue, quante vengon dimoſtrate nel Hie

io. Ma di grafià, ſe in queſto itinerario ſon otto

ia da Capua al liogo Adottano le quali in quel

notte - come nell'wn poi ſon noue quelle dallo

alto al Ponte Campano,che per queſta manie

luta, deuerebbero nell'altro eſſer diece, º non

Nn n 2 ſen

-
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ſon piu che ſei? Queſta ripugnanza inuero è aſſai manifeſta,

nè douea per ogni modo egli tralaſciare almen di notarla;

L' Itinera la qual facilmente ceſſarebbe, ſe in quello del Peutingero al

i""" numero delle tre miglia dal Ponte Campano ad Vrbana ſi

"º", aggiungeſſe vn altro miglio; & così anche ſi aggiungeſſe
altri itine vn miglio al numero di quelle tre altre, che ſi deſcriuono d:

rari con- Vrbana al luogo A Nono; ſiche le miglia dal medeſimoA

cºrdatº. Nono al Ponte Campano fuſſero ſtate otto,8 non ſei;& dal

luogo Ad Ottauo allo ſteſſo Ponte fuſſero ſtate noue, &nº

ſei né ſette:& intieramente da Capua in Sinueſſa,nonventi

quattro, ma concordemente alli due altri, l'Vn più antico,

l'altro meno antico Itinerario,ventiſei.Se in queſta maniera

non ſi correggano quei numeri, non potrà eſſer perciò

men vera la diſtintione del luogo Ad Ottauo dal luogo4

Nono, l'wn dell'altro in vari tempi più frequentato, 8 più

famoſo, é perciò ne' ſudetti due Itinerari più moderni

ſcambieuolmente l'Vn deſcritto,l'altro tralaſciato. Nè per

ºſſeº, º ſo io,che queſta vicinanza di vn miglio de' ſudetti due pº
ſi blici Alberghi debba menl" nella via

º "i, Appia,º ſingolarmente dal ſuo lato verſo Roma dal quale
la ſuaetta , eſſeruene ſtati de'molto commodi in gran copia,puòriº
via. coglierſi da quel detto di Horatio nella Satira 5. dellibi,

go –minus eſt grauis Appia tardis.

chioſato dal medeſimo ſuo Scoliaſte citato a dietro, nellº

guente modo.Appia via non eſt moleſta tardioribus,quia diutº

ſorijs frequens,ubi poſſunt manere viatores,quocumque peruene:

rint. Delche ci porge anche inditio lo ſteſſo Poeta ne'verſi

s dell'Epiſt.11 dellibi, che pur di queſta via ragionandorº
. . .. cai altra volta. ' ,

i" º » Sedneque qui capua Romanpetitimbre,lutoque

- Aſperſus, velet in caupona viuere–

eſſendone ſtata neceſſaria ſi gran copia per la moltitudine

deviandanti che ſimilméte già dichiarai;& anche di quelli

Già frequen che per la ſteſſa via ſi andauan diportido;laonde,come ſi è

raga, inteſo no è ancor molto, il medeſimo Poeta diſſe di Mena

per diporto. » Arat Falerni millefundi iugera,
-

s, Et Appiam mannisterit.

Et appreſſo Plutarco nella Vita di Craſſo quell'Arabo ipº

rer mio inteſe egualmente dediporti, che ſolean prenderſi
- - - - - ne

-
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º ne'viaggi della Cipania per ſolido del mare, che per l'Ap- Horatio di

iº pia fraterra, burlandoſi deſoldati Romani, i quali ſi dole- riove illus

º inno delduro cammino incieran da lui ſtati menati, di-"
( cendoſele ſue parole ſi rendanlatine, in queſto modo. Et con pir

fuld vosperCampaniamiterfuereputatis ? Fontes,riuos, em- co,& ccn ,

i brasbalneaſiliceto diuerſoria quaritis? Non meminiſtis,Ara- Gicerone,

i lum, Aſyriorun vosperagrare confiniaiNè altro mi dimo

tra Cicerone, inſegnando a Quinto ſuo fratello nella Epiſt.

i 1.dellibi di quelle che a lui ſcriſſe in qual modo reggerdo

uea i ſuoi ſeri nel ſuo viaggio per l'Aſia:quos equidem, diſſe,

º omnibus in loti timprecipuè in prouincigs regere debemus.quo

degenere multa precipipoſunt:ſed hoc & breuiſſimum eſt,etfa

cilime teneri potet, vtita ſe gerantiniſtis Aſiaticis itineribus,

viſiterAppia via faceres: ne vè intereſſe quicquam putent,

ztri Trallis (città della Caria nell'Aſia Minore) an Formias

zeneitMà il ſupplicio dato a ſei mila ſerui, che dell'eſer

rito di Spartaco furon preſi viui da Romani, i quali, come a

icconta Appiano Aleſſandrino nel lib.1 delle Guerre ciuili

preſſo il ſuo interprete, per totam vian pependerunt (sù le
ci forſe,)qua in Vrbemitur d Capua,hauerebbe a noi reſo

quei giorni molto ſchifoſo quel ſi piaceuol camminoi

i XXVI. Monti degli Aurunci. Monti degli

O/ci. AMonti de Sanniti.

eſſendo io peruenuto ne luoghi, già habitati dagli 1 MoNTI

,& ne'loro monti:ſcorgo poterſi muouere ragione DEgli apº

io, ſe furon queſti i monti de Sanniti, 8 degli Oſci, travci nº
ſe Strabone nel lib.5.ch'eran d'intorno la Campa-ſ" quel

a eam facene (così ha il ſuo interprete) cºn tumuli,i
szam.samnitium,oſcorumquemontes Poſeiache i di

ore chiamò Teano, città de Sidicini, ch'erano - -

di qui a Poco intenderemo;& Dionigi Halicar

» da Scef: i7 o Bizantio,attribuì Minturno aSan

'na (quette ſono in latino le parole di Stefano)

a Sazaraitia, teſte Dionyſiolib.XVI. Gentilitium

eses. Teano è tuttauia in quel medeſimo tratto

è Saone,& vi fù già Minturno.Mà à parer mio, Strabone2

Geografo diſtinti in due ſorti i noſtri monti, illuſtrato,

- - - IlOll
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non inteſe per quelle parole. Circùm eam iacent tumuli terre

fertiles. di altri,che del monte Maſſico,del Gauro,è del Ve

ſuuio: dell'alta fecondità de'quali habbiamo vditi più volte

gli encomi da vari autori. De'monti Tifati,che ſouraſtano

end à Capua, 8 di quelli che ſon d'intorno Nola,vna tal lodenº

ri: ſi legge detta da alcun giamai. Màil Maſſico, & la vicina,

ſ" di regione, è ben certo, chefurono degli Ausunci chiamati per

qua, e di la altra maniera Auſoni,douehebbero di quà del Liri, come in

del fuº- parte ſi è in più luoghi di queſto Diſcorſo dimoſtrato,
Liri. & in parte ſi dimoſtrerà di quì a poco,le città, Minturne.Ve.

ſcia, Cales, 8 Aurunca;& anche peruennero di là di quelfiº

me a Volſci,laonde ſauiamente Giouanni Zezze, il qualdº

Giouanni ſcriſſe la ſua Varia Hiſtoria in Greci verſi politici, deº
2,da hauer di eſſi recate altre narrationi,còchiuſe nell'Hiſt.16 del

to, & illu- la Chiliade 5. come ha il ſuo interprete, in queſto modo,
ſtrato. » Auruncos autem ſolos mihi Auſones dicere cogita,

9b Medios inter Volſeos, atque Campanos,ad mare ſitos. -

Et per Campani inteſe la riſtrettiſſima noſtra Campania di

quà del Volturno; ilche può ſcorgerſi,eſſer molto veroda

cioche ſi è dichiarato della medeſima Campania Capuana

in queſto, è nel precedente Diſcorſo: & per quelche appare

tiene all'altro lor confine co'Volſci,nò parlò in diuerſo nº

Liuio illu- do Liuio,nè Strabone,da'quali,forſe,eſſo Zezze ciò raccolti

"i" ºº percioche Liuio dimoſtrò la lor viciniza,dicendo nel libi.

5, Eodem anno due colonie latine, Pometia & Cora (l'una,3 al

con zezze tra ne'Volſci) ad Auruncos deficiunt. Et più eſpreſſamente

Strabone affermò nel lib,5. che gli Auſoni ottenendo votº

parte della Campania di quà del Liri, habitarono ancora la

- regione di là,vicina al campo Pometio,il qual fu de Volſci

recherò le ſue parole nel ragionamento di Teano. Horſe il

- dire di Virgilio, il qual raccolſe nella ſua Eneide belliſſime

antichità,alquàtoattétamente oſſeruar vorremo:eglinelli,

7. nel catalogo de popoli di queſta intiera regione, che ſi

ronoà fauor di Turno cotro Enea,deſcriſſe gli Aurici,cheſo

no gli Auſoni,di là del Volturno,8 gli Oſci di quà,dicédo,

, Hinc Agamemnonius Troiani nominis hoſtis -

» Curru iungit Haleſus equos,Turnoqueferoces

» Mille rapit populos. Vertunt felicia Baccho

» Maſſica qui raſtris, c quos de collibus altis An

v39 -
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//// º diuminiſreputres, Sidicinaque iuxtà

- -)" Cales linquuni,ammiſque vadoſi

rº re Attºla/oliurni pariterque Saticulusaſper,

º . 0ſiorumque manus-

º ordinamenti dunquehauendo quel Poeta fatto paſſag- Virgilie il

º giodiMaſſico º digialtri luoghi di quel tratto a queſti luſtrato.

º di quidelſudetto fiume, ne'quali mentouò gli Oſci, che ,

º Seraiotſpoſeelieri Capuani.Capuèſes dicit,qui ante oſci ap

filati ſunt chi dubbiterà che di quà ſimilméte furono i lo

tormonti? Certamente Strabone riputò, poterſi Teano attri

buire alla Campania, ſol perche fù città de Sidicini,gente »

0ſca,chera di là paſſata. Di più,ſe gli Oſci, 3 gli Opici fu

romo Vilaſteſſagente,delche ragionerò altroue:l'Opicia in

tromonfi di là,mà di quà del Volturno,come à dietro hº -

dimoſtrato.Nè Polibio per paſſara'móti de Sanniti, deſcriſ- º fº il
ptsì n t to a

ſºdio del Sannio nella Campania, nè per Teano, nè per i de San

iſolato di là del medeſimo fiume: mà per Caudio, 8 per i si,

ºſtolato di quà, delche già ſi è parlato,ſiche non facilmé-campani.

ſarà che di ciò mi ſi poſſa cotradire. Mà,forſe,diraſſi, che da quali fà

Vola fida Hecateo attribuita a gli Auſoni per cagione,"
- - - - - - - a ma-»

º eſpoſi al ſuo luogo,che fù de Sanniti Minturnoall'in-ſ,

o deuerà crederſi de'Sanniti,eſſendo ſtata degli Auſo- º

fie per la ſteſſa maniera de Sanniti fù Teano, il cui po--

dicino, in ſentenza del medeſimo Geografo,fù Oſcos

ſtati & gli Oſci,8 i Säniti di origine Auſoni, come

º di proliare il Cluerio in più luoghi, è ſingola - Dionigi Ha

e fine del cap 9 del lib.3. Nondimeno nè io penſo, licarnaſso

nigi chiamò Minturno propriamente città de San-"i,

i nella ſua hiſtoria il ſuo lib. 16.manca,che da Ste- li"

cicato)il qual,forſe,ſol diſſe,ch'ella per alcun tem- ,

fià occupata, i quali frequentemente trauagliaro

ni di quà,& di là del Liri, delche" inal

osne qualunque ſi creda l'origine de Sanniti,po

iii"5 ſci furono in altra contrada che #T"

se eſſi habitarono,3 perciò di quà del Voltur: 6ſei fiori

a a ſaperſi, ſe degli Oſci prima, 8 poi de'Sanniti della loro re

ari di quà di queſto fiume:ò pure ſe in vin ſol té-gione.

na. Parte, se gli Oſci ne ottennero vna altra A
nella guiſa , che il montecaiº" di

CS
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I quali ri Cales appartenne alla Campania, & dal lato di Treboaº

" " Treboiani & a quella parte del Sannio, la qual fº è uºe lati de

,", nome nello ſteſſo modo queſti altri monti,da vniatoiuto -
i, di cui i sa no degli Oſci,8 da vn altro de'Sanniti, il che è pur ragione

niti riten uole aſſai.A queſto,s'io nò erro,volle alludere Horationel

ºrº ºltre Sat.5 del lib.1,citata più volte,hauédo introdotto è beffati

l'vn dell'altro nella villa, que ſuper eſt Caudi casaponas: cioè i

alquàto di là di Caudio, Meſſio Cicerro, del qualeerano le

rii genus Ofci:& Sarméto,huomo di eſſer ſeruiſe, 8 parmidº

Horatio il l'affetto delle genti di quel luogo, ch'era di là della Camº
inirato, nia,&neSannitici Hirpini,& hauea da vn lato i mºtiTifi

& dall'altro quelli,che ſouraſtano a Nola. Di ſi fatte gattº

motteggeuoſi conteſe fra popoli còuicini nò Poſſonogiº

ſempinon eſſere ſtati in ogni tempo, poſciache tuttania º

molto frequenti in ogni luogo:nè è men certe, che i Caº

ni,creduti Oſci, ſi fecer beffe de'Sanniti,armando i lorogº

diatori nel modo,ch'eſſi in guerra ornar ſoleuano i lorº
es dati,delche ci è autor Liuio nel lib.9;ilquale diſſe cheº

pani ab ſuperbia, 3 odio Samnitium, gladiatores,quod ſpettatº

- lum inter epulas erat,eo ornatu armarunt, Samsnitium4ºº

- - - ne appellarunt. Laonde Horatio ſottilmente inuero, º

ſogliono i Satirici,douette la ſteſſa loro antica, 8 piaº
emulatione in quel luogo quaſi de'comuni loro confiniº

COIAC13 IT1Cinte aCCClamate,

- XXXVII. Aurunca città.Seſſa cieed Tse

- -- - - - - no città.Venafro città.

Ne soli de Mà Virgilio hauendo ne'recati verſi diuiſamentº

si4ºº, uati da Maſſici gli alti coſti degli Aurunci, io penſº

i"º, per eſſi volle"di dialtezza ſonºi
Monfina : la contrada maggiori degli altri, ne'quali è il caſtello, º
così detta- vien detto.La Rocca Monfina.dal corrotto norme Mefino:

" ſtelle già ſon molti anni eſtinto di cui parlò l'ignº"
i": chefe l'Aggiunta alla Cronica de'Conti diGi""
7 N a da Giouanni Abbate Caſineſe,ch'io diuolgai rell" &

ce al primo Libro dell'Hiſtoria de'Principi Longº"i
Virgilio il- più di freſco ne parlò ancora Riccardo di S- Germano
- - - - - - - - v - V0Ci

ºato ſia Cronica nell'anno 1 229.Di più lo ſteſſo Poetaº"

l .
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iº food gli Aurunich'erapurcomune di tutta quella gente,

i mio non compreſe coloro che coltiuauano i Maſſici: inà

iº femtn quelli che habitauano Cales; dalche raccoglio, ch'

i gipitſellorhomeinvnaltro più riſtretto ſignificato; &

iº dispereſſi inteſe decittadini di Aurunca:città mentouata

i diliiomellib.8 della quale non dubbito,che parlò ancora

º felio,come hanno alcuni ſuoi codici nelle parole, che furo

ria norcateragionidoſi di Cales. Et ben di queſta antichiſſi- Città credu.

i ma Aurunca, ſopra alticoli fondata, potè egli far autore, º di

e Alone, figliuolo di Vliſſe, 8 di Circe, la quale habitò nel"i:

"Circeonolótano di molto ſpatio da queſti luoghi at-iiſ, ai

i dºdo quel primo, più di ogni altro antico vſo di habi- cirse. "

º telemonti, atteſo anche da Virgilio, delehe in altro Di. -

º ſolodenero più largamente ragionare.Mà le parole di Li

º,mentre deſcriſſe quelche auuenne nell'anno del conſo

ºd Caio Sulpicio Longo, 8 di Publio Elio Peto, che fù

º Romail416 ſon queſte Inter sidicinos,Auruncoſque bel

ººzza. Aurunci a T. Manlio conſule indeditionem accepti

ºº nel413)nihil indemouerant.eo petendi auxilijah Roma

º44fior fuit ; ſedpriàs quàm conſules ab vrbe (iuſerat e

ºenatus defendi Auruncos) exercitum educerent,fama af

4iancos metu opidum deſeruiſſe,profugoſque cum con

ºacliberis Sueſſan commeaſſe, qua nunc Aurunca appel

ºa antiqua eorum,vrbemque à Sidicinis deletam. Sarà

ºePur vero, che Virgilio per gli alti colli degli Au- Etfà nellare

eſe de'ſudetti moti della Rocca Mófina,i quali hanº ºrſº

allaro di Oriente verſo Mezzogiorno, e dal lato"i

3iorno verſo Occidéte han Seſa;laòde Aurica do- ,ca,

ſcollocata nel medeſimo loro Oriental lato, vici- da Teaneſi,

cano,poſciache i ſuoi habitatori fuggèdo da Tea ºentre il

ºezrozzo a quell'altra, ch'era dall'altro lato ſu !: i".

i Poi detra. Aurunca.Di ciò penſo io, che ſi au-i."
'o Zizzo, da che nel Cantor, della Geruſalem- º

fa con doppia buona oſſeruatione così ſcriſſe,

zezzaea Cattei, e Teano, Torquato

º crei ſorgea vecina Arunca. Taſſo amen

in troppo ſtranamere i ſuoivolgati codici"º
Pe eieta Seſſa, e Teano, - - rato.

* cºi ſorgea zvicina Arunca,

O o o Il
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ºpaccio Il Capaccio, dove parlò di Sinueſſa, afferma, che in mºnti

º Maſiilatere ad Septemtrione veiga cernunturAmusa

quamadhueſtrata via ſilice ducit. Mà egli,forſe, ſeguì laopi

nione delle genti del paeſe,non auuedutoſi,ch'eſſeudoman

cata quella città già ſono ſcorſi quaſi due mila anni nève

ſtigi de'ſuoi edifici, che atteſa ſi alta antichità » S&per altri

cagione, che ſpiegherò in altro luogo,douettero eſſermoli .

tenui:nè delle ſue vie,eran potuti fin a queſti ternpirimanº

re. Forſe iui fu Veſcia: non già Aurunca, della qualnon mi ,

reſtando a dir altro paſſerò co'ſuoi Aurunci in Seſſa,

SESSA citta

la gente Au accolti i fuggitiui Aurunci, ben moſtra, che dalla ſteſſa º

runcº,º poi mun gente Aurunca molto tempo prima era ſtata fondati
accreſciuta - - - - - - - - lti in l
da cittadini la qual poi habitata da cittadini di due città, raccolti

A, corpo fà preſa à dirſi in più di vn modo:& Aeerunca &º

ſona,ſecondo la ſteſſa ſcambieuolezza di queſti nomi nº"

più largo ſignificato;& Seſſa Aurunca, e allo ſpeſſo anº

col ſuo ſolo originalnome.seſ. Del ſuo nome diAurº

Fà dettº - è inteſo pur hora Liuio,il qual poi nel lib.9.ta chiamò "

Aurunca e ſonagraccontando, che nell'anno del conſolato di Marºº

i" tilio & di Caio Sulpicio (fu il 4,9 di Roma - se iº"
“che in seſſa ſi eran aluati gli Aurunci, Asſoaeemgºº

tione vrbium ſicut Sora,in poteſtatem venit.Au fondº"

e Veſcia vrbes erant, ex quibus principesiuuerzentº"
numero in proditionem vrbium ſiarum coniurati ºconſº

E, set... veniunº. Fù appellata Seſſa Aurunca dal noſtro."
Seſſa Auri, catalogo delle colonie de Romani nel lib.1; & ai -

ca & aſſolu te.Seſſa.ſi da molti ſpeſſe volte, come da Auſoniº"i

"ºsº ſtola a terradio in quel verſo, ricorretto da Giº
a. gero nel ſeguente modo. -

- s, Rudes Camoenas qui Suefa preuenis, - -

intendendo Auſonioi". dasa"

detto nella Satira 1.magnus Aurunca alunnusi"i
#ſſendo ſta nacque in Seſſa molti anni dopo quel paſſaggiº, inevnta

ººººº gli Aurunci,onde hebbe i ſudetti vari nomi fº"
- - - - aſſolutº

"i, altra seſſa neviciitigi"molte tºSeſſa Pome -

ia, mente,taluolta.Pometia:taluolta Seſſa: & baſtº ragionº
ds, ſtimonianze recarquella di Liuio nella menº Èè

- º

-

ueſta città che col ſuo antico nome ritiene anche il ſiº e

fondata di antico ſito che ho dimoſtrato non è ancor mºlto: hauendº
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iſ is il Tarpinio Superbo,cheprimus Volſcis bellum in ducentosº,

sºgna milipot ſuamatatin anno mouit; Sueſſamque Pometiam

i thiviapitAſſolutamente Silio la chiamò.Seſſa.& diſſela.

ai 'nullinio Secondo nelcap 5.dellib.3 che ſi porterāno ,

iiii appreſo dicuibéche lo ſteſſo Plinio haueſſe detto, che nel- Con la qua

igillilianon ſi vedea alpati, che di molte altre antiche città º da molti

giri dellatio eſtigioveruno nondimeno ſono ſtati non pochi" ºi

i mi moderni, che ragionando dopo che ne ſcriſſe Bion-"º
i dºdiqueſta noſtra Seſſa, forſe lui ſeguendo, di ambeduefu, iº, -

a than fattavna;& il Capaccio attendendo la natural copiaſtra.

i dºmidiqueſta Aurunca pensò,che da eſſi preſe il cogno- º

e mediºmetia hauendolo ben l'altra tratto dal campo Po-...

un de'medeſimi ſuoi volſci. E queſto ſcambio dell'w-ººnde, il ;

a ticinellaltra è ſtato doppio percioche all'incótro Clau-č": º

a dioDuſqueone'ſuoiCommentarii ſopra il lib. 8. di Silio ſi è ſq."
eſtaſ che della medeſima Seſſa,parlò quel Poeta. ti, º º

n º I e , e- nec monte niuoſo - º

m deſcendens Atina aberat,detritaque bellis i

º, neſ,atgue d duro Fruſino haud imbellis aratro.

ſteſe anche il ſudettoVelleio nel citato lib.1. all'hor che: -

º che Luceria ſi dedotta colonia, ac deinde interietto tri- - l

ºſseſſa Aurunca,cº Saticula Interamna que poſt biennium. , - -

è purtroppo manifeſta coſa, che Velleio parlò della

ºlta della Campania: & Silio della Pometia de Volſci;il

Poi nel catalogo delle città di queſta noſtra regione , -

rono à fauor de' Romani contro Hannibale prima o

"erdita à Canne, nè men di queſta fece verun motto, -

liſa, nella quale iui parimente non mentouò Cales,

u vn terzo" del Cluerio, che le ap- Il Cluuerie

idetti ſuoi verſi. Il ſilentio,hauuto della medeſima rifiutatº. v

ſia da Polibio, 8 da Cicerone, i quali numerando

le cingeuano intorno Capua,non la mentouarono,

Parole ſono ſtate recate in varie occaſioni,potreb

gomento, ch'ella,& non già l'altra Seſſa,era mol- .

eace macaca: Ma lo ſteſſo Plinio il quai diſſe,che - - - -

fone Italiae fuere:in Latio clara opida,Satricum, Por

bºtulam, Policorium,Tellene,Tifata.&c. ci eſpoſe

ella medeſima Prima regione eran tuttauia co

i : Capasa ab campo di ta; Aquinum, Sueſſa,Pena
"A O o o 2 frum,

-
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º

frum,Sora,Teani,Sidicinum cognomine Nola. Et doutaiº

che fà due in queſta noſtra Seſſa eſſere ſtata dedotta alcuna coloſº a

sº ºº ſeconda volta da Auguſto, dal quale come di tſe Frontino

"" nel libretto delle Colonie, ne fù anche dedotta vua altra,

º un ap, in Teano, eſſendo ſeguita la ſua prima deduttione nel con

et l'altro fà ſolato di Lucio Papirio Curſore la quinta volta, è di Caio

Municipio Iunio Bubulco la ſeconda volta, come racconta Liuiond

libio che fù di Romal'anno 44o & fra l'un tempo, º l'altrº

eſſendo ella ſtata per alcuno ſpatio di anni Municipio, nº

qual modo l'appellò Cicerone nella Filippica 13 - Ceſsò aduº

que molto anticamente la Pometia, & hora al fine deº

rebbe ancor ceſſare sì manifeſto ſcambio, rimaſa l'Aurund

Ma nel quar ſola, ch'è tuttauia in piede; ſiche di eſſa, 8 non dell'altrº

º " º inteſe Simmaco nell'epiſt. 15 delle aggiunte alle altreº

i". ſuoi primi libri, il qualviſe nei fine del quarto ſecolº

,i, Criſto,doue ne parlò in modohoneſto, benche diſºrdiº

inib bone molto tenue la fortuna deſuoi cittadini, in queſte parº

ſºnº mºltº Sueſſa boneſtorum ciuium patria eſi, itavt meritò dixerinº

º nime quoque fortuna homines extra vitiaplebeia eſſe cºſe"

Non così dee crederſi di Frótino,& che nel cap1odei

deStratagemi Militari haueſſe parlato denoftri sºlºi

racu, vinº cendo che cato in conſpettu Lacetanoram quos ebſi"
- - - : - Iº - - -

mafi

miliare per quis ſuorum ſubmotis,Sueſſanos quoſdamex auzeilrariº

lo ſcam io mè imbelles,aggredimania iuſit, il qualcagionaria de"

º º nº- ni popoli di Spagna come può ſcorgerſiirace"

i. medeſima guerra, fatto da Liuio nel lib.34 - Sichºº

" marauiglia non leggiera di Godeſcalcostia"
ripurgando,8, annotando quell'opera di Frontinº" ant

Frontino inemendato vn ſi manifeſto errore. Può della virº" º

mendato, de'noſtri Seſſani farci qualche argomento lasegºi "

i" la qual mentonata in vn
fiedi"i

io, militaua nell'eſercito de Romani ſotto il coº ello

Attilio Regulo (faſuo collega LucioPoſtumiº"

Liuio illu- l'anno 459 di Roma) ſe pur egli non inteſe ºf fociorum

sia ato, metini. Conſul, diſſe, tumultu excitus, cohorteºº"riPratº

Lucanam, Sueſſanam pue, que proxima forteerantºi;&lepiº

rium iubet. Etqueſte in riſtretto ſono le magg."
ſincere hotitie delle coſe antiche dellanoſtrº º città tuttº

Tcano, la qualfracas, annessº trè

, - 2
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grali ridegli Auſoni ſi habitata di Sidicini, di ſtirpe Oſci, ben if A No,

idºni, molti ſoſpetguello, ſe non altro hora della ſua antica po-"e stia

lusa una ſifilipti, che ſi allunobil città; hauendo hauuti ſi ""
la filoſoli cittadini che valſero a fondarla, è ad ingrandirla , laca,

fila diligodomini fra gente ſtraniera.Fuella attribuita alla Felice non

agº Campania, che habb anochiamataiFelice, da Polibio nel ta" e ci

sia i da Cicerone nell'Oratº contro Rullo, da Tolomeo ",ºa ºlbi della Tau º di Europa, da Vitrauio nel cap.3. del Ruana»

lib8 & da altri, le cui parole in varie occaſioni ho recatesi

a idetto EeLiaio,il quale nel libr/.dalla Campanial'eſcluſe,

inteſe della Campania Capuana, come nel primo Diſcorſo

a ho dichiarato. Ma Strabone non vuol che peraltro modo

la claſſe potuta attribuirſi a queſta regione, ahe per eſſere ai

ſtata città de Sidieſti Oſlit& furon pure (anche in ſua ſenso

a tenza) i monti degli Oſci di quà del Volturno, é per Oſci

a rennero inteſi i Capuani, fiehe ſarebbe ſtata città della Ca-,

piana Campania fuori de'confini de'Capuani.Le ſue parole

appreſſo il ſuo interprete nel lib.5 mentre ragiona delle cit. ss

ficheran nella via Latina, ſon queſte.Teanum Sidicini, quod

torime ſequitur poſt Caſirium," oſtendit, ſe ad
- - - - - - - - - - - 7. - is -

ºdono pertinere, qui ſunt oſci,gens Campanorum ſuperſtei, , ,

ºtpoſit Campaniedici:ipſa quoque vrbium in via Latina ſi- Strabene il

ºmmarima.Nondimeno non fù quel Geografo difcorde luſtrato, sei

lieſto da Liuio,anzi potrà recarſi queſto ſuodire anche concordate

nore della Campania Capuana, la quale in ſua via fà la con Linº

eſima,che lai" rlo º

tomàpergli ſuoi habitatori & pervn certo modo po- ,

ſi città di quella riſtretta Capania, la e nel reſto -

mpreſa nella Campania Felice, cinta, ſecondo la ſua ,

ºſcrittione, da fertili menti degli Aurunci, daquelli

ſci, & de Sanniti, 8 fra Promontorij di Sinueſſa, i

rento,dal mare. Crebbe queſta città in molta poten- i" per lario

ton ſoſ coſtrinſe i viciniſſimi Aurunci a laſciarle,i", -

hiſſime habitationi, & ottenne i proſſimi larghi litare fà" -

rgfſſo chiamati Sidicina aequoratmà diſteſe il ſuo ºtto grado,

n a Fregelle, doue hora, al parer del Cluuerio,è -

deſe ſi fegge appreſſo Liuio nel lib.8.che P. Plau- ,

' Cornelio Scapreta Coſ (cio è nell'anno 425 di

# esiaenorem issarderio - - - -

I - , c00
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Liuio illu colonia dedutta.Etcotito innazidoueano iTeaneſi eſerpea,

ſtratºº º trati,vittorioſamente guerreggiadoco vicini"
io. in alcun tempo haueano poſſeduti egualméteiluoghidili,

Eleo che queſti di quà del fiume Liri, come vien detto purda

Strabone appreſſo il medeſimo ſuo interprete nel libro al

legato, in queſte parole. Suprà in mediterraneis eſ Pometinº

campus(queſto fine Volſci,di là del Liri) Huiccontignanº

gionem priùs Auſones habitarunt,qui idem Campaniam quogº

tenuerunt. Poſt hos Oſci ſunt, qui & ipſi partem Campanitº

nuerunt.Silio parimente la militar fortezza de'Teaneſi, lui

gamente conſeruata, écla lor fede inſieme verſo la Romanº

Republica volle à parer mio accennarci,hauendo mentonº:

ta nel lib.5.vna Cohorte de Sidicini fra le ſchiere dell'eſerci

to Romano rotto da Hannibale appreſſo il Traſimeno, lº

qual pugnò con valore. I i- - -

, Nec Sidicina cohors defit- , , ,

Delle lor lunghe guerre co Sanniti parlò Liuio manifeſtº

Et toi d ten mente nel lib.7 Mà à tempo del ſudetto Geografola degnº

iº º º tà della lor città era ben grande,il quale poco men che non

"i" l'agguagliº a Capua in quelle parole al verº in me"

ºi, neis et Capuare veraid quod nomine eius ſignificaturireliº
reggià, ea enim ſi eicompares,opida ſunt,excepto 2Teano Sidicino, quºtrit

pº eſt magni nominis, percioche era ſtata dedotta coloniadº

- - Auguſto,come fà notato da Frontino,eſſendo anche da pi

-

" , , nio Secondo fra le colonie della primaregione d'Italia ſtati ,

Nè ceſsò da - -

vn buono ſia numerata. Et douette ancor lungaméte perſeuerare nelmº

to ne' ſecoli

men iuoni. ri di Horatio che ſi ſono inteſi è dietro,la vinoſa acquº:

lena, non più al Caleno, mancata forſe Cales, ma al ſuº

territorio apparteneua & nel terzo ſecolo dei noſtri Longº

- bardi, che fù il nono di Criſto,era anche in buono ſtato

- che alrrone.De'confini Teaneſi,non già degli Ateniſico",

Il ºi ºe hâno i ſuoi volgati codici,parlauaSeneca nel c.4 dell1 dº

gi Benefici nèmen degli Atellaneſi in quelle parole Fines Atº

antiro" nienſium,cº Campanorum vacamus, quos deinde interſe viº
lorº, priuata terminatione diſtinguunt,º totus ager huius, vel illius

sense, sms Keipublica ſi intendendo egli per Republica, ſecondolº

date, 8 lu del ſuo ſecolo, il Comune di Teano, ch'a quel tempºº

º colonia de Romani. Màil fiume Teano mentouato dallº
- - - - -- - - - s (9lº

a - - -

deſimo proſperoſo ſtato,ſiche nelle età degli antichi ſpoſº
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i diſtoiaMiei"fiumefù egliº Po- ſi ºi fuº

a. 2eſiderigionando della guerra italica)é obſidius ſta "di,

i "miratore al Sulpitio (era legato di Pompeo)apºfiu- ".i"

e, Tamborribili preli oppreſſi di occiſi sfit Eti medeſi- tone.

a moannenimento iridetto, nè con altre parºle: da Paolo

ionicipiº delib; forſe fu il Saone? Nongiº ma
e figueline che latinamente chiamato. Frenº.& hora s

e io irre traſcorrena non lontano da vma altra città

º dello ſteſſo nome nella Puglia dove ſeguì quella battaglia ,

º in cui i mentoriato Pompedio Silone (così l'appellò Piº
loro siciliano nel lib,37) rimaſe occiſo da Cecilio Mºtº- L'Autºre º

ſecondo i dire di Appiano Aleſſandrino nel librº dellºi":
Guerre civili eſſendo piaciuto al ſudetto autore per vºie Paolo iro.

gliente eoſtume de ſuoi tempimentouarlo col nome della > ſio illuſtra

icina citta, al pari che altre volte il Liri eſſeri appellato ti.

mo, iroiurno, Caſilino: & il Sebeto, Veſeri,ſi è già nei

pri loro luoghi offermato. . . . . . . . .. . -

Ma verrà finalmente queſta noſtra Deſcrittione della Cº veNaFRº

ia Felice compita in venafro,città d'ignora origine alla città d'ºrigi:
efiela attribuita da Tolomeo, che atteſe il corſo delritº

" come ſi è altre voltei"& anche lo"i".

riale nellib.13 parlando del ſuo oglio in queſti verticipi
Aiſoc tibiciſudauit bacca Venafri.ºe-,
º guentum,quotiesſumis, riſtud olet. Tolomeo,et

io secondo moſtrò hauerne diuerſamentºgiudica-Martiale ci

do ancor fra le noſtre acque marauiglioſe deſcriſſe " . Pli

rane, ſe pure nol fece nella maniera, nella qualepºi"
iannoni vini celebri della Cipania numerº il Tre- diſcorde.

niegi inuero attendendo il Venafrano ºgliodºrº

nel cap.5. del lib.3. che fuori di quà naſºgº
e/guor. Nel reſto queſtacittà,nè da Polibio,nè da pa altri fra

º anencouata con l'altrenoſtre, eſſendo anche il le ſue città

i settentrionale di tutte & fuori de'noſtri mon-ººte

di Strabone (nè il ſudetto Plinio nel luogo cie

º altro parere) furono di queſta regione fermi

reografo, ſe ben ſi faccianlatine e ſue parole,

a ſtri canapi,parlò anche diqueſta, che di olei

-anes era es predictis campi, contiguº Etºi

E Venafro più che ogni altra voltaragiº
Q

/s
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appreſſo del do dopo hauertrattato di Sora,8 del fiume Liri,diſſe, che i

i" deinde etiam alie vrbes ſubſequunturitàm Venafrum, onde di
ºi. optimum Vrbs ea in ſublimi iacet colle, cuius radicem alluitVol

turnus amnis (altra volta ſcriſſe del Volturno, che per Vene

Il cluuerio fumfluit dalche il Cluuerio, non ricordandoſi di quell'al

rifiutato. Ero ſito detto, pensò,olim vtriq: ripa fuiſſe impoſiti)Sicheccº

Straºººº- taméte egli non la riputò città noſtra come può anche ſcot,

º gerſi per hauerla di nuouo poi mentonata con alcune citi

del Sannio,dicendo.Bouianum,AEſernia, Pauna,Teleſia Venº

fro adiacens:benche iui,forſe,ſcambiò il ſuo nome per quellº
Fù prefettu di Alife,delche ſi è ragionato è dietro. Feſto diſſe, ch'ellafà

ra, º º vna delle Prefetture della ſeconda maniera, come anche fu

: a Roma rono, Fondi, Formia, Ceri, Alife, Priuerno, Anagni, Fruſinº

Rieti, Saturnia, Nurſia, º Arpino: città, altre del Larioº

chio, altre del nuouo, altre dell'Etruria, altre del Sannio, º

altre de' Sabini. Fù anche colonia,affermandolo il ſudcº

Plinio,recato non molto àdietro: & queſto baſti divnatiº

º tà,la qual è noi,ò poco,ò nulla appartenne.

pa fiumi, da Hora adunque raccogliendo in breue cio che della bº

era iſcrittione della noſtra Campania Felice ho ragionatoriº

mare fà cin- con Antonio Sanfelice, ch'ellaA Liri fluuio ad Sarni diº
fiºº pertinet,LX paſſ millibus excurrente planicie Hi amnestiºdº

iti i latera conſtituunti bic abortu: ille ab occaſu. Boreamverſi

fu, tra i montibus cingitur, Sammites, e Hirpinos excludentibus 3"
16o mglia. tum verò latus mare poſſidet. Latitudo eius varia, e tantº"

maximè panditur, XXX non excedit milliaria, quºd ſi"
, ambitus ſubducatur ratio,colliges adCL paſſmillia.Cº ilSi

Antonio Si felice : religioſo Frate Franceſcano dell'Oſſeruanzarº º
" loda- Caualiere Napoletano nel cui nome bendeuo finir queſti

mia Deſcrittione, s'egli alla ſua volle dare honoreuolPrº

cipio dal nome del Senato, 8 del Popolo di CAPVA "

- patria al quale la dedicò con aſſai buona ragionº

t) º i -3 - i -
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º belle materie principali, che ſi trattan
re nel terzo Diſcorſo.

re - - - - - l

(

r . La Campania per la ſua fecondità detta.Felice.fà con la

i maggior lode chiamata Felice.ºr.Amena. Era l'ame

e nità propria della riuiera del ſuo mare: la fecondità

-. deſuoi campifrà terra.
-

. II, ſpeciali campi della Campania Felice lodati di fecondith,

origine del nome. Mazzone delle Roſe.

III, Fiori, º Herbe,celebri nella Campania Felice.

IV, Frutte lodate e copioſe nella Campania Felice. Suoiar

buſti.Suevigne Suoi vini, -

7 Il vino Falerno della Campania Felice, celebrato più dei

vini di ogni altra regione. Pere Falerne. Succino Fa

lerno. Lunga età del vino Falerno, Vino Opiniano,

Mino Amineo,

oglio della Campania Felice, lodato più di ogni altro.

'. La Campania Felice fecòda di biade ſpecialmète del Far

ro,onde ſi componeua l'Halica, di maggior lode quì,ch'

altroue. Fecida della Siligine del Miglio.et del Trago,

Zodatiſſime nella Campania Felicel'oſtriche Baiane.Pro

pria ſpecie di ſuoi Colombi. Vccelli Tinnucoli. -

Armenti di caualle nella Campania Felice. Suoi Buoi.

A me gregge feconde di caſcio lodatiſſimo.

Terreni della Campania Felice di facil coltura, detti da'

AZatini Terra palla

t Campania Felice induſtrioſa nella coltura del campi:

nel formar iſtromenti ruſticali, º vaſi di varie ſorti,

e in altre opere artificiali.

Tarzapania Felice vnimerſalpiazza di tutto il mondo,

e cempendio dell' Italia intiera.

zº perpetuo infortunio della Campania Felice,ſone

ae etiozzi de fuochi del monte Veſumio, 6 de'luoghi

a zxteoli -

Pp p DEL



D E L L E L O D I

DI CAMPANIA
F E L I C E

D Isco RsO III

al OI CHE delle lodi, che gli antichiſti,

3 | tori han date alla noſtra Campaniamº

| de'moderni,nati in vaa,ò in altra ſºciº

tà, han potuto far raccolta nel loro li
ſecondo l'inegual loro diligenza, altri

meno altri più copioſa nella manierº che

ºlisi ſi farebbe di ciò che veniſſe prodottodi

alcun fertil campo, il quale poſſeduto comunemente dagli

habitatori di molte città,fuſſe nel mezzo di lor collocº

ſon ſicuro, che ſarà anche a me lecito, di ſeruirmi dellº

deſime comuni ragioni, è di adornar egualmente lº

APPARATO,che la mia patria, di vna nuoua raccoltº

regione gia le ſue ſteſſe lodi.Mà à dire il vero,hauendo alcunanº

prºpriameº Capuano, poco auuedutamente chiamata ſua queſta º

ººgione, in cui la ſua patria per aſſai lungo tempo nºnheli

zona veruna parte, è quella che ci hebbe poi fa delle minºi

rà ben giuſto che per me al fin ſi renda alla miaº"
che fù fuo, dalla quale la ſteſſa Campania permºltº e º

leggi, 8 per molto più lunghi ſecoli hebbe anche",

alle cui an: Prenderò qui adunque à raccogliere i ſuoi cºPº""
cia a pregi, che ſparſamente ne furono deſcritti da molti º

raccolta mal & da molti Latini antichi autori; nè altruiingº"po

sard anche ,

a me, ſe fù

ad altri leci 2

ro, di raceo

glier le lodi

della Campa

-11a

"ºsº riputarſi queſta mia fatica, dalla qualenºn".

- tuto, ſenza mancare inſieme dalla promeſſa,chºº

ſtrarle antichità de'miei Capuani. I. La
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I la Campania, perlaſua fecondità detta Felice fa
M ſonmaggior lide thiamata. Felice.et. Amena. Era

l'amenità propria della riuiera del ſuo mare: .

º la fecondità de ſuoi campi fra terra. .. a

- i - -

)l Mà nel darprincipio a queſta raccolta mi turba non mi sarà l'ordi:

nore incertezza di quella, dalla quale diſſe Plinio Secondo e di tasſe

nel c.5 dell.3 che rimanea confuſo,douendo anch'egli del-".

le lodi di queſta regione nè così largamete, come intedofari

lo ragionare non conoſcendo per la lor copia qual dieſſe , le maggiori,

hauefiedouutodeſcriner prima,qual poi. Parmi nondime

mo, che aſſai buon ordine poſſa eſſerne queſto, che delle più

generali precedano le maggiori, 8 le più ſublimi. Et già i maggior

ion ſarà chi non creda, donerſi dare il primo luogo alla lo-º "."

conde la nottea Campania fa da alcuni appellata. Felice;"

loſiache la felicità è il ſommo di ogni noſtro deſiderio, 8 fài

i ogni noſtro bene. Ma ſe attentamente il ſignificato di Lica.

ºlio vocabolo appreſſo de Latini autori, da quali ella

bbe sì fatto encomio,oſſeruar vorremo la ſua felicità non

del modo nel quale le città,8 gli huomini ſogliono dirſi.

di eſſendo ſtata riputata la felicità de terreni, º delle

te la loro fecondità di quelche più ſuol giottare agli vſi

mi, & di quelche aftri terreni, & altre piante feconde

to Ci eſpoſe Frontino nel libretto delle Colonie,che

fì detta per cognome. Iulia Felix dopo che Ceſareº

iſſe la ſtia colonia; & la ſua felicità fu ſenza verun

di quella prima maniera, come ſi dimoſtra chiarº

o riſcontro, chepuò farſene con quelchede medeſº

pine diſſe strabone, che ſi è riferito hel Diſcorſº .....,..

tenei ragionari della città vi bana. Ma la felicità ""fi

pania fi dell'altro modo, 8 nella guiſa,in cui Ca-, di i

Ifo Feſtofelices arbores dixit, quefruttumfºrunt piante fà la

e freeaum nonferune. Nella quale ancor parlò Li- erº ſecºndº

2A is non zorbes vi antoperibms tentate ſei ageº “ ,

2A red eque rerunai", nullafiº ar- Catone, Li

º - non si agro retiffum Etneflib 6;quaſi inter- , ,

= oazzi 5us paſſintetis agrorum viciſque e iº sº e riſco,
-s, zerra, orefrugifera, non fatis in ſpemfruga trati.

IP p P 2 veli fis
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velictis.Di più anche il ſudetto Plinio ci eſpoſe nel capº

del lib.16 che le piante di lor natura infeconde furonº

antichi riputate infelici, 8 aggiunſe che ciò faceuaſi per

vna certa religioſità: laſciando che furono ancor peraltrº

maniera ſtimate felici,8 all'incontro infelici alcune piantº

che produceuano altre,ò veraltre ſorti di frutti, delle quali

, parlò Macrobio nel cap vlt del lib3.de Saturnali, contrº

cap.6.del lib.4 de'Miſcellanei fu bene oſſeruato daGiouº

per la quale ni Brodeo.Poſſiamo adunque eſſer ſicuri, ch'eſſendo natº

"daldire del medeſimo Plinio fra moderni autoriº
ri º" opinione, come ho dimoſtrato altroue,che fuſſe ſtato con

ceduto alla noſtra Càpania,qual ſuofermo cognome il titº

lo di Felice:egli non inteſe di altra felicità che della ſudcº

Et potranne eſſer manifeſto argomento il ſuo ſteſſo ragiº

- nare, che dopo la deſcrittione di Sinueſſa è queſto Hinºjº

Plinio Sec, lix illa Campania eſt.Ab hoc ſinuincipiunt vitiferi colles, 6 º

Virgilio, º mulentia nobilis,ſucco per omnes terras inclyto, atque, vivº

i"º res dixere ſummum Liberi patris cum Cerere certamen Andº

i" Virgilio nel lib. 7. dell'Eneide inteſe per la felicità dellº

ſtro Maſſico la ſua fecondità in quelli verſi.

sa –vertunt felicia Baccho

s, Maſſica qui raſtris–

Nè Strabone,dal quale nel lib. 5.fù ſimilmente detta queſti

regione. ratio, ivi aurisaro, si daravair. ciò è. ſolamº

liciſſimum omnium. dimoſtrar volle altra ſua proſperità che

queſta, da lui ſteſſo più largamente poi celebrata, eſſendº

egualmente ſeruito altre volte della Greca voce. E'statº

Felix. ragionando della fertilità dell'Vmbria, & di quellº

del Latio: come ancor fece nel lib.1, parlando dell'Arabi

detta perſuo peculiarnome. Felice che dalla ſua ſecondº

arr bebbe affermò hauerlo acquiſtato. Arabia (così ha il ſuo inti,

essere "a prete) quam nunc vocant Felicem, illistemporibus (parlanº

º". tempi di Homero) diues non erat, ſed inops, & vrbs abbº

i", tantibus in tabernaculis colebatur hominibus, qua aromataſtº

gnome, vnde nomen regioni, quòdaromatum merces in noſtris regiº

bus rara eſt,6 in precio.exigua eſtregio.At noſtra quidemtº

Arabes copia rerum, º diuitiis abundant, quia aſſidua eſt,6 º

pioſa negociatio: tune autem itaeos habuiſe, probabile nerº

Così Strabone. Et queſto eſempio dell'Arabia è anche iº

piè

s

º,
;

s
l

s
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i più d'un modo ſimile al noſtro, percioche nè men la Cam-" de

paniahebbe alprincipio il cognome di Felice hauendolfi- " 4º

nalmente ottenuto in queſtivltimi ſecoli per men buona- ,"
oſſeruatione, come in altro luogo ſi è auertito, de'moderni nea,i":

autori. Dipiù ſeil vicino Latio & l'altre proſſime regioni, la ottenuta

furono ancor dotate dalla natura di molta fecondirà:& nó- più che l'e-

dimenoella ſola ottenne, quaſi fuſſe ſtata ſingolarméte ſua,“º

così gran lode autenne anche lo ſteſſo dell'Arabia, la quale

di quel tratto intiero che peruiene dall'Etiopia all'India e,

ſola vocatur Feliricope ha il medeſimo Geografo,ci India

quanquamhoci. afficitur, tamen creditur,6 perhibe- Et anche il

iureſefeliciſſima Micainmina ancor più innanzi queſto pa ."
ragone, ſe ſi attenda quel che oſſerud Gioſeffo Scaligerofia de

nelle Greche parole di Euſebio Ceſarienſe nella Cronica,8 gli arabi,e

i quelle di Diodoro Siciliano nel lib.12.che ſono le mede- º Capºni

ne, º vengono fatte latine da loro interpreti in queſti".

= modi. Gens Campanorum in Italia coſtituta.Et.Gens Cam-,pijp" -

raram in Italia capitoriginem. mà doueano voltarſi. Gens -

zoanorum in vnumlocum coiit. delche tratterò a diſteſo

ºguente Diſcorſo:ſe dico,ſi attendavn tal dire di queſti

ii per quella ſteſſa maniera, per la quale gli Arabidi

a per via de'traſichi deloro aromati più douitioſi, ſi

arono la città con più nobil culto, diſmeſſo l'uſo de'ta

·oli, &acquiſtarono alla loro regione il cognome di Euſebio Ce

ancorla Campania douette ottenere la ſteſſa lode», º Pº:
con la Campania douette ot ... - 'doro Sici

le iCapuani da quali ella acquiſtò il nome di Cam ,

raccolſero dalle loro diuiſe habitationi in vna città, sciiti

apua, dal qual tempo, come dimoſtrerò nel quarto

Preualſero a vicini Cumani:eſſendo probabil mol

iuere cittadineſco fuſſe douuto anche qui ſeguire

luito delle ricchezze, dalla felice fecondità de

'rreni generate, 3 comunemente della ciuil feli

ci - Liuio inuero nel lib.23. ci eſpoſe, che fù di Linio, 8 Po

tempo la felicità de'Capuani, parlado di Han- libiº ſcon

tuale dalla tentata oppugnatione di Napolica-"ºar: la rariantem longa felicitate, ci indulgentia ati,

- e aſſai ben concorde Polibio nel lib.3.che a

Epi rimirando, diſſe appreſſo il ſuo"
24ea eſt Capua, area omnesalias felicitate ſupera- , ,

bat:
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bat benche queſti autori di più del poſſeſſo delle ricchetti

inteſero dell'intiero vſo loro, onde i Capuani cittadini di

ogni agio,8 di ogni delitioſo modo di viuerecome ſi ſuº

le in vna molto proſperoſa fortuna poterono ampiamentº

A Capua godere; Etriſtringo io fin da tempi così alti a Capua ſolº

li" il beneficio di ſi celebrata fecondità,8 di vna tanta lode

i"ºpa- ſhauendone copioſi antichi autori, che ſi addurranno pºi

staz. opportunamente di quì à poco; & percioche ancordo

molti anni l'altre città di queſta regione al paragonº

eran piccioli caſtelli,come da Strabone altre volte ſi è intº

ſosſiche non ſol di queſtasma di ogni altra comun prerogº

s, tiua il ſommo pregio in eſſa riluceua.

Il sms pre- Mà ſe nè il primo, nè il maggior eneomio della noſtri

sia delºci Campania fu d'eſſere ſtata detta Felice percioche nonfiº

: iº queſta maniera dimoſtrata più chºvna ſola parte dedoniº

ºss,e quali ella fà arricchita dalla natura ſarà fermamente ſtati

inſieme a la ſua intiera lode quell'altra, per la quale il ſudetto Poli

MENA. bio nel citato lib3 eſaltò congiuntamente la feconditiº

-- - ſuoi terreni & la piaceuolezza & amenità del ſuo cielo,dº

i" ſi godeua più che in altra ſua parte nella riuiera del ſuº

trati. re.Ager,diſſe egli appreſſo il ſuo rimedeſimo interprete º

pia rerum,3 fertilitate regionis,ae amanitate, º pulchritº

loci excellentiſſimus. Del qual ſuo doppio pregio compitº

º º cercato artificio fu nobile encomiaſte Lucio Floro nel ciº

- - 16.del lib.1. doue ſcriſſe, che omnium nan modò Italia,ſediº

orbe,terrarum pulcherrima Campanie plaga eſt.nlmollusd

-

denique bis floribus vernat. nihil oberiusfolo;ideo Eiberigº

riſque certamen dicitur.nihilhoſpitalinsmari, Della ſteſſa: i

mina,cotanto ſua alta lode parmi, eh'egualmente intendº -

varrone il voleſſe Varrone appreſſo Seruid ſopra il lib.1o dell'Enti

luſtrato di Virgilio, il quale ſtimata, che il nome di Capuadonº

- i ſuoi abitatori furono detti Capuani,ò vero campaniº"

º - regione ne venne appellata Campania: diſeeſe dal capireº

che gioueueuol ſia alla ſalute & al biſogno humano. LePº

role di Seruio ſon queſte. Varrodixit,propter celi temperiº

si sta º ceſpitis fecunditatem campumeundem capuanum ſinecº

tutti i" panum ditium quaſi ſinum ſalutis,e fruttuum Né altraci

"pur queſta fu la lode datate da Caſſiodoro nell'epiſtº"
regione, lib.4;dal qual fu detta Terris defiorata promincia, perciociº

- e à quº

-
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dºſe di ſileiodi di condità, 8 di amenità,ſi ritrin

lº/ /ria

º ºpiedi iſuoi doni franoſtri luoghi, co- i"li"

gia ºndoſpecialitari conditaà quelli di terra l'ameni-,

, ºa quelli di mare e hº intendentiſſimo Torquato Taſſo quelli di

i cantò di Tancredi, ſotto la cui ſcorta finſe eſſerſicondotti re.

ºcchio cataliti dalla ſtella noſtra Campania è liberar T

i Geruſalemme nel ſeguente modo i , "".

» Giotto ento d canale d cui fa ſcorta, ſtrato, & lo

» e aſiar lepiagge di Campagna amene, dito.

m a Pompa maggior de la natura ei colli,

” Che vagheggia il Tirren,fertili e molli. -

. . . .

laondedeicioiooſeriraneſteſie leggi parimente

oſſeruate da molti antichi autori; & de medeſimi doni ſe

ºado i loro detti diuiſamente, 8 alquanto più copioſa- . . .

ente ancora ragionare e sa

E per conto dell'amenità, della quale più che ogni altra Fà propria

contrada furono lodati i ſuoi luoghi dimare,Pomponio º della
a dopohaner deſcritta nel cap. del librº è parte a par-" della

ſiaamedeſima riuiera conchiuſe il ſuo dire, come in- iº'fi.

pilogo con queſte parole. Amana Campania littora. Al n.

empio Solino nel cap. 8. in occaſione del tutto pari

Ateiſo, accreſcendo ben di più il grado di queſta lo

icendo. Amaniſſimus Campani e tractus. Et Seneca nel

si lib.6. delle Queſtioni Naturali, 8 ſeco Plinio Ce

l'epiſt. 16. del lib.6: I'vn diſſe ſpecialmente del lidos

giaceua Pompei che mare ex aperto conduttii, ama

g & l'altro del lido iui vicino, al qual,ſourattaua,

a chefrequenseratamanitas ora: come più à difte

ſcrittione deimedeſimi luoghi nell'antecedente 2.

e notato:tralaſciado la ſimil lode de'particolari,

da riuiera-Ne di altra,che di queſta amenità par r

nel Lib.3. delle Hiſtorie, chiamando beati i ſenii"

ie. Beatos Campaniae ſia us promitti. doue ſi ſcor-i"li

ſentenza di I linio Secondo il quale riputato Beata. -

iana ſia felice, 8 beataamenità eſſer il ſom- ,

Italia, dicendo nel cap 5. del lib.3 con nobil

zlieer Campaniae ora perſe,felixque illa, acbea-. -

a/ane ſesterzo in loco gaudentisopus eſe".
- Ne

gonotuttiipregi, raccolti inſieme di tutte le regioni. Màla º ſºdº fe

l

l
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i" ºlti Nel qual ragionare non parmi, ch'haueſſe accoppiateinfº

ſi..." me,come fecero gli altri, la ſua fecondità, inteſa perlavº º

i, Felix & l'amenità ſua,inteſa per la voce. Beata, perciocº º

i ice. egli ſteſſo parlando dell'Arabia Felice nel cap. 11 dellº lº

la chiamò per cognome Beata, confondendo iuil'vnnomº º

con l'altro.Vltrà Peluſiacum,diſſe, Arabia eſt,ad Rubrummº

pertinens, & odoriferamillam, e diuitem, acBeatacognomi º

inclytam. Se più toſto non ſi creda, che per le ricchenº º

Se pure si quella regione, onde ella era diuenuta, 8 appellauaſi Feliº si

i!" inteſe della ſua fecondità degli Aromati;& che con ingº º

º, ", dimento di lode volle per queſta medeſima cagione di $

fiana fa marla ſua,ò dicaſi felicità,ò fecondità,beataſiche in º º

aiuſamente to a ſe egualmente il medeſimo cognome di Felice all'Aº º

- - bia & alla Campania concedeua: hauendo intantopº º

i" º : to Tacito della ſola amenità de noſtri ſeni, ilqual ſe ſºlº i

º", per la loro beatitudine inteſe della loro fecondità ſcº"
ambiguané certamente, come fece altra volta, più che queſtivocaboli

te il frati, natura de'medefim lidi,come dimoſtrerò di qui a pocoº

& riſcòtrati uerebbe bé potuto per queſta maniera Caſſiodororinº |

al dire di Plinio in quel ſuo motto che ſi è già riferito" ,

deflorata prouincia, il qualvà di pari con quello cheº si

la fecondità, è l'amenità della Campania vno in lºgº si

dentis opus nature.Ma di queſto baſti. ºº", Per cagion poi della ſteſſa amenità Statio nel Car 3 dil Si

la ſua riuie- lib. 3. delle Selue chiamò i noſtri lidi Si

ra, che fù s» – molles Campani littoris oras, ,

thianata-. Et anche Silio nel lib. 6. dimoſtrata queſtaamenºdi si

ººº tioſariuiera in quelli verſi,ragionando di Hannibale º

» ºgò ſpolia inuitamt, transfert populantiaſigne, sº
s, Donee peſtiferos mitis Campania curſus S.

:: Tardanitbellumque ſinu indefenſa recepitº da º
Falſamente hauendo poi, ſenza porre nel mezzo altro riccoto intrº

º"to, che rimiraſſe in Literno dipinte le vittorie dºdegli Ssn

"." ottenute nella prima guerra Cartagineſe neſonº"

i,altri antichi autori, fra quali ſon fioro nel cap º " º

di Hanniba- Sidonio nel Car.5. & Prudentio nel lib.2. controsimº e
ie. che ammollita diſſero, la robuſtezza di quelcapº",

del ſuo eſſercito,ne piaceuoli diletti del noſtro marcº: si

- - - - ; i nuoui,comº" ſi

attendendo icoſtumi di quel tempo, ma i gº" "
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iti in ºgridi rºgionamento, che ho fatto deprimi accreſci

"olioli & da quelchene di ſinel primo Diſcor

i "anche di parlarediMariano Capella che reche
hitºi "tritamentedell'amenità de'medeſimi li- Nella cui .

ºl" ne'ſuoitipi parlò Simmaco nell'epiſt.25 del º ſº

ºi ºndo ad Albino in queſta guiſa. Credo arbitreris,i"-
iniº"º Campania amanitatibus, ſcribendi ad te ha-, e

i "gºnfie Etanche nell'epiſt... delib.1. in fie,

irºi"PººlPadre lietcampania amana praniteant:mi
ſii" eſſet ºmodatius agitare vobiſcum. Delche egli -

a "gºcertiſſimo indizio nell'epiſt. 42, del lib.9,
e comede ſuoi Piaceuoli otii negli ſteſſi lidi così ad vn ſuo

e "ºgiºni Peruelie ſunt adme littera tua cum in cam

-"ºciarer. Credo autente fando,an leiione didi
l'Af"huius regionis venuſtas Vicit epiſtola tua appoſi

10th, ºptates, pretis igitur ceteris,que ingerebat loci gratia,

".tumum recenſendepagine vſque ad memoriam manci

ei º quelche appartiene alla venuſtà,& alla gratia , osde ot

) " º queſta riuiera celebrata da Tacito nel ſudetto ſil"i:

" "ºrie con quel nobile encomio, parlando egli"
º ºtti, che laſciate le parti di Vitellio, ſi erano appreſe cenolia
" di Veſpaſiano Iam Miſenenſem claſſem,3 pulcherri- º

ºe oram deſciuiſſe.Nè Iſidoro douette intender

i1" terreni nel cap.4 del lib.14 delle Etimologie,

s i º cheCampania babetterras hyeme, o aſtate ver-ſiderºsº

i ºmiti,temperieſpuegrata: aerpurus, & blandus."ºiºantotemperato attribuì Plinio Secondo nel e

li"iº" & neli di"i

iº eſtate fulgurat,quod non in alio ſitu, Siche ne - -

"i: diſſe degliº"de Greci, degli Vmbri,de'if:

eCampani, che hoc quoque certamen humanae volu- teſa ogni

º addicando ſpecialmente queſti lidi, per ren- ºnºeiº

º?Più celebre la lorſignoria,iguai anche otten- º

ºghi frà terra, lodati in altra giſa di fecondità,

ºia dietro, 8: più largamente dichiarerò hor
ndeºn alquanto men buona proprietà parlò,for

iº, Tacire,deſcriaendo nel lib.1 delle medeſime s

ºferrini, che ſeguirono a tempo di Tito, fra

ººo quello del veſuuio,dal cui incendio era ſta

QSlq Ca -

i
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solamente i ta diſtrutta facundiſſima Campania ora (amena chiamºlº:

"i, la riuiera Plinio Cecilio, parimente di ciò ragionando, º

ia, e, Seneca ancora , già recati) & egli in opinione diSeruio

aduta, ſarebbe degno di maggior cenſura, il quale ſopra illiº

dell'Eneide di Virgilio diſſe, che ameni ſono i luoghi ſi

voluptatis plena, quaſi anania, vmde nullusfruitº evoluitº

- vnde etiamnibilpraſtantes,immunes vocamus. Et ſoprailſ ,

Tacito dopºguente lib.6.citò à fauore della ſteſſa etimologia Carminº |

i"- & varrone, la quale benche parer poſſa alquantoaliº ,

nondimeno il medeſimo Tacito altra volta nel lib.14" .
Annali ragionando di Camaloduno, nuoua coloniº de'R0

mani, ben ſi auuide, non eſſerl'amenità di verunoprº .

uole vſo,in quelle parole. Nec arduum videbatur, eaſini"

coloniam,nullismuntmentis ſeptam, quod ducibusnº?"

ze, e, a prouiſum eratdàm amenitati priis quantºſui conſuliturº .

,a, ſendo al contrario modo potuta conuenire la medeſimº si

contro , de di amenità ad alcuni de'noſtri luoghi fra terrariº ſol si

ºltº a tuo ſifuſſe atteſo a rendergli giocondi,ce n'habbiamoºlº

sº/ºterra uio neib, il quale in perſona deſoldati Romani,º

parole, che recherò alquanto appreſſo,attribuiºº si
egualmente le amenità marittime che le terreſtri º anche i

in ſua perſona nel lib.23 dicendo pur di queſta città " ,

ſemper ciuitasin luxuriam, non ingeniorum modº viºſi "

fluenti copia voluptatum,cº illecebris onns amanitari" si

r- , e, ne terreſtriſº Etnon laſcerò iº queſto propoſito dii" it

fà ancor dire, che perluoghi ameni, molti Latini autori nonin" º

cazse di ſol quelli, che in qualſiuoglia modo efanpiaceuoli,º si

sºttº quelli, ciofi ma quelli propriamente, ch'erano irrigati daº ,

: qualvfurpatione potrebbe crederſi nata daque" i
2iangi, ucrtita dal Caſaubononelle Oſſeruationi ſopra il capº se

ºi. 5.2.di suetonio & replicata da espaccio che di" :
giº» fece verun motto,nel cap 4, del lib.1 dell'HiſtoriaN" si

ina, cioè che i nobili Romani hebber coſtume diº º

roma nell'Eſtate a ſollazzarſi nelle città della noſtrºci ,

pania, è più che in altre nelle marittime per la qualº" ,

poi furono detti aſſolutamente ameni i luoghi piacevoli" i

Il Caſaubo cini al mare.Mà l'amenità fu inuero attribuita &aglianti" -

º rifiutato ad altre acque ancora, che alle marinei & l'acque, le qui Si

per Aquidotti eran portate nellesiaiº iriº
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ſarannº ubiº muſcome puòoſtarſi nell'epiſt 9o & nell'epi-":

piziº fisidelbiodifiocciolº in quelle parolei" ei, i

il tirº ioiellibi dell'Hiſtorie. Inmodum" ºº ſcontrati,

ai anſlubrunau un ſºfrequent Laonde Aclº
inº Giulia, donata da Auguſto º Capuani, fù detta dal noſtro -

gara ationellibº inguare e ſalubritatis inſtar,e amanitatis ,
i rumentum Etdi quaparimente molti ſcrittori di mºza- E, ſecond,

" a richiamarono ameni iluoghi,ſol che fuſſero bagnati da- alcuni ſera.

i quinqueacqua: attendendo ben queſto, ch'ancor fuſſero"..:
i" ſtatiperle ſelue ombroſi: fra quali furono Leone Hoſtienſe brºſº.

" nicipio nel capº dellibi della ſua Cronica Caſine
i sinell'Aggiunta da lui fattaui nel cap,37 .

delib3, Aleſſandro Abbate Teleſino nel cap.18. del lib.3. -

i dell'Hiſtoria del Rè Roggiero, 8 Guglieſmo Britone nel
- sit i

i lib3. &nellib.8 della Filippide, oltre molti altri, i quali Leone Ho.
i parmi, che fuſſero andati dietro al ſentimento, cheserio

gi" ºquelli verſi di Virgilio nel lib.7. dell'Eneide

º» -buncinterfluuio Tiberinus amano

in Vortitibus rapidis - ,

i ſiper queſte altre º ombroſo.ſyluis

ºao Etper certo lo ſteſſo poeta così in quel dire co
nealtra volta nel lib,6 del medeſimioPoema, accoppiò in

alelamenica 8 l'ombre deboſchi, chiamando i campi

fi, amana viretafortunatorum nemorum falche forſe ad

allºntiamento rimirando Martiano Capella nel libe, De

i Philologie ne ſcorgendo, come poteano tuttauia.
ſar/famene ſe riuiere della noſtra Campania,"

º tempo (benche la ſua età ſia ignota certamente egli

ºad prima di Strabone nè dopo Simmaco) eranº
I12tedi giardini, diedifici,ità interſe continentibus

irmi delle parole dell'interprete del ſudetto Geo

l lib.5 )vt entus zurbis preſeferrentfiguramicadde in

cosi io interpreto il ſuo dire) che già erano ſtate,

"" queſte. In Campanie amanis anti

ºra, Phlegrei debine campi, habitatioque Circeia,
ºrfermo racconco ci haueſſe eſpoſto, º non per

ura i quetto ben eonterrebbe con quelche piu

are, che dominando i Capitani in altiſſimi tem

ione, altre delizie atteſero, che a quelle a

-- : Qq q 2 del

--

-

ſtienſe. Pie.

tro Diac.

leſſandro

Tel.Gugliel

mo Brit.

Seruio, &

Virgilio ri;

ſcontrati.

Talche i me

deſimi noſtri
lidi furon »

ereduti, eſſer

in alcun re

Po ſtati, ſe a

più toſto di

vero non fu

rene, ſeluoſi

- ,

- - -

Martiano
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riamente il -

luſtrato.
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del mare.ºlti anche furono deſcritti queſti lididaSimmº
ce nell'epiſt.35 del lib.7 ſcriuendo a Decio,dal quale inº

tato a loro diporti, gli riſpoſe, che ne caldidiEtate ripº

taua più grati i boſchi, dicendo. Animum meum cº

i pani littoriº commemoratione ſolicitas : ſed noli quoqueº
Eſſendoi Preneſtinº rure degentibus,nonnini,voluptatum ſuppetitiº

i. liceº Plºrº hºminum ſententia, quemaritimi anni,poipº

º ventuano nunt: egº tamen vitandis aſtibus magisiudico memoroſa, quin
d noia, cultº aperta congruere. Per la molto delicati,

queſta riuiera facilmente ſolea venire a noia,in i
le Seneca nel cap.2 del libro Della Tranquillità dell'animo

in quelle parole. Peregrinationes ſuſcipiunturelittorapertº

Sºnº: º rantur, ei modò mare, modò terracape

i"'infºtaleuitas. Nune CampaniaPetamus.Iam delicatafiſti

ſunt inculta videantur. Brutios, 9 Lucana,faltus perſequamº

Et lo ſteſſo fà notato“Piºpreſſamente dati,in

i co nella citata epiſtola, doue ſcriſſe,che la Ca iattº

absètibus deſiderabilissità facile cap mpan

- di ºpi del lib haueſſe deſcritta si ſua villa apº

i"ri
fe ſteſſº plàs amatur; & nell'epiſt.32.dc

ſuo fratello,haueſſe detto di eſſe

douevſcito di Roma per qualche diſpiacere di animotº

ºvenuto a ſollazzarſi.gua in re (queſte ſono le ſue parole)in

"erºi"
- gono ſtati fuori della mente di ciò -

re) quandº, a preſentiailius placet, e fa conditio ei patriº

ºi crºlidi per improbos poſſumus, abeti interim, vcluterº

ſi arbitrio, debeamus per queivoli" -

di Campania intendeſi,ºn volerſi ai Connan coſtume ſpiegº

queſtaregione, come a -

ºrovsò nello ſteſſo ſentimº

ºonde in molte ſue piſtol,

--

Siabe il tra.

i; to altroue, andardiportido per

ºre più gra nell'epiſtº dei libri recata a die
i ln, to queſta forma di ragionare,

ſi leggono"ſue dimorein Napoli, in Baia, in Por

- zuoli º tralaſciando altri luoghi, in Capua,donehehberº

".."
nluſtrato grºicº) come ſi leggenell'epiſ," ibl.
Ji Qe -. - ºPitt.4 del medeſimo librº,

Può raccoglierſi da quei i -

ritur:ſemperpraſentini

º morites béche eglind .

º º ſcrivendo aplanino

- ºttiſoluto,non voler menar
altroue la maggior parte di ſua vita, che nellaCampania .

che ſoggiunſe l'autº i

aggirarefri confini ,

passassi
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i tºur firminº il miº ruºlº amenità di i"
, inondottº"giºcare quellº del nºſtrº fa

i "endolº"satº"per gli "
º" degli islamºlatisionato. Ma dell'amenita hº i
" perla lode del noſtro mare, non reſtandºmi a dir ali, è

º ioho voiodicidarpricipio alle lodi de noſtri luoghi", º

º diterradequalifi laſecondità il proprio ornamento. as.

º . Fii la maggiore º la propria lode de'mediterranei campi

º dei noſtri campani, la conditàloro quantunque hab-ºrie can.

º "mo inteſo daiiio non mºlto à dietro, che non menºi lº

º irono ſtimati ameni. Al qualdoppio for pregio pari che"
º poſſa hauer rimirato anche Gicerone, il qual riſtrettamente steſſa,

i pillo del campo Campaaodie Rullo dividervolea & non erº io.
a già della Campania intiera così nell'Orat.2 dicendo delle de di Ame.

i nºie leggi di quella ſua deduttione. Atenim ager Campa- “

º ºtbackgediuidetur, orhsterrepulcherrimus, 3 Capuanio

5 ºadiaturizaben ampliſſimam atque ornatiſſimam. Dellarº da alcun

fºndita adunque della mediterranea Campania altiſſimaº alta:

ºpermi quella di cui ci ammonì Dionigi Halicarnaſco"
ºli cioè che dalla Divina prouidenza dalle acque ce "

ºi&oi eno già da alcuna fiumana induſtria per via delle emi,

figationi defiumi e la procedeuan Cuifrumentarie regioni se. -

ite il ſuo incerprete) ceduni campi, qui vocantur campani,... . .
º/luuijs,ſed aquis caeleſtibus rigantur èi"i" Ha

tano miaggiore, quanto è del tutto pari a quello,onde"

ºParlando al popolo Hebreo, antipoſe la terra della Deuterone

º º quella dell'Egitto, come ſi legge nel cap. 11. del mio riſcon

º" uyolgata in ºratº,

º Zerra, ad guane ingredieri, poſſidendam,non efiſic

ºA dequa ariſti,vi iacto ſemine,inhortarum"
º irrigare i ſed montuoſa eſt, o campeſtris, decelo

ºaia i guanº dominusº"&"
º ea Venea principio annivſque adfinem eius. Così

ſo quel Diuino Profeta,8 fauiſſimo Legislatore. ai

ºro non ſi ſarebbe aumeduto giamai il Ca- Il Capac

ºche nel cap. 1. del lib.1. della ſua Hiſtoria Na- cio io

ºdº,forſe, di render al doppio maggiore que- di più soft,

fi assue diſſe eſſer fecondata la Campania: i
- oi

-flestialisse bensandoRaisettori coii: "
tre “i º º

's. , º

l

-

-

i
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l

frº il vero & contro la ſentenza del medeſimo Dionigi, di i
lui ſteſſo allegato. Le ſue parole ſon queſte. Frumentario ,

ria, altri diritºſºietfinniº celetibus aquisirriguam Di
fi, ivniuerſa lode ancora della ſua fecondità parlò Prudenti, i
generali nellibia contro Simmaco ragionado di Hannibale in qui i

ſi este. Riverſi i polsi e T º

“ . » ſi ſtiramentiniºni polem i

º, Delicie viceretna liaio, º ci º

Alla quale molto più anticamente anea anche rimirim i

Prudentie, Propºrtio nella Elegia;del lib3 dicendo di ſe ſteſſo, da

"
; -

ºi": Neilimileiugi, campania pinguisaratur

º"in- - - - gia9. l'Hb. . . i : : : :

" Nºtibili pretium Campania terra daretur.r.

º""º dicaſi Aleſſandrinº, nella ſua di .
“ tione della terra trauendoai sº

sº - tando a parlar di queſta regione, 8 della ſua medeſimi i

a condità, inteſe parimente foldefuoicampifrà terra,ſebº

º ſe ne attendano le parole, ſe quali in Greciverſi ſon quei

- , e "s, Tº Kºrariº ristºrsiasi passº,

"-H e a i i", ſi rirti irººrsºarraiarsi il

proſa latina voltare dicono così.en l

l

g . i

. . . º ºEt inl "i, ; PººhantCampanorumpinguefium obidom

- " ii":
- - = . , Parthe - quampontus ſuis uſcepit.ſinibus

e isona" a maniera claidio Dauſque º

notando quel verſo di Silio nel librº, of s
e a Parthenope non diues opum, nonſpreta vigorisi,

2» . - - - - l - - - º

La qual non pensò poterſi riſcontrare queſti detti iervo, e dº

f"autore;ſiche pionigi haueherarettamente inteſadelcº i

ººpoNapoletano,ſecondo il qual erederſuo interpretòpº
na: deluderti ſuoi verſi nel ſeguente medo. : 1 º

i "perſi grauidatalºgena º
......, i tic domus eſt. –ill to a r , i
Claudio Da INèsò i -

a -

- Nesò qualcoſa hebbe egli nella mente, pe -- -

"iº" s
medi, stilista narrata ieri !
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fattº di Partenope Monducsopum:la quale pur fuſſe ſtata,come º

ºgici oneſti, Hanibbidouuto, con molto Ma a ca.

ºinragione ingrasſaiole a Capua alla quale "

ºspolinononditi disfice diede l'aggiunto di "º"
ſia intendendo della ſafecondità ad imitatione di Vir- -

mi gioiellibi della Georgica come noterà appreſſo eſſendo

Nipoli pur da lai ſtata detta della overo Vaga. intédendo

tardi ſiamicità in quelli verſi i .

º, -quos manibus amplis

n., 2 lutthalet Capua e quo pulchra Neapolis- , e Nol & Vir

ºlaſciando, che Liuionellih 6, manifeſtamente attribuì è gilio riſcon

"ſi"º
flſ"primum in Italia eſſe, laende i"i u- ,rsa,

A attente nellando vita troppo delirioſa,hebber da Gre- i

diº di Latini autori grane biaſimo, delche parmi, douer

ºtto più largamente qui ragionare , e

Hauer Capua ſentito il beneficio della vniuerſaifecondi Fa Capua -

ſºlº Campania più di ogni altra ſua città, potrebbe ſolfi, i

lieto conoſcerſi, ch'ella fu per lungo tempo ſuo metro ſua fori.

4 capoEtio penſo che ſe Caſſiodoro nell'epiſtº º deli granate

i lodandovna aſſai ferti regione dell'Hiſtria, ci eſpo ".“
alla ſi diceua volgarmente. Rauenne Campania, cioè,“

iegai altra volta. Il granaio diRauenna: & che,ſe vna

e della noſtra Campaniafi,al dire di Cicerone nel

cond o Riillo fendum padoherrimum pºpuli Romani, a

nie patis ornamentum ſubſidium belli, fundamentum ,

24eºream di gioiam falatium annone non poſſadub

tiera daaeree ison folati queſte mà di altre vrili

ré& più copioſamente, alla medeſima noſtra -

ata cagioneriaonde i Romani dopo che le tol

a autoa dignità il primo ſplendore, non

quetta parte l'ordine delle coſe, ſiche cellam,

i": ºcome il medeſimo Orato

zozeera - Ma ſe queſto, "i
feitio dicendo nel librº della Georgica e

aºi di Capua,quelli di Nola, 8 quelli di

ricchezza è Capua ſola? .

–-– - - - » Talem

º ipodºcampanilaliſti edentemete métouata ,
tºrneº, qual maniera potèperſuaderſi,eſſer da Silio ſtata det

a !

s. Paoline -
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Virgfie 't , 7 alem diues arat Capua,ci vicina Veſeuo -

f: nato. - , Nola iugo, 6 vacuis Clanius non equus Acerris. cº

Alti cui ſoli Mà certamente alla noſtra città appartenne principalmenº

"ogni fecondità della Campania, i cui cittadini ne venº .

f, ficona ſtimati per lor proprio coſtume troppo gonfiº ſuperbi.Ci. "

ia fà cagio-pani, diſſe pur Cicerone nella medeſima oratione contº

i,º,". Rullo, ſemper ſuperbi bonitate agrorum, fruttuanmagnitudº º

ai ne Etaccioche non pareſſe di hauer inteſo de Campani" ,

ti, uterſalmente di queſta regione, ſoggiunſe. vrbis ſalubriº ,

n. Scriſſe Appiano Aleſſandrino nella Guerra Hannibalicº s
che a Capuani fu tolto da Romani il lor piano campoº .

era di biade ſopra modo ferace. Inde (ſono le parole º

-- - - ſuo interprete) in ipſos Campanos conuerſi,autiores defediº º

Appianº extremo ſupplicio,ceteros agro multiarunt.Eſt autem Campº

f".: ager,quia campeſtris fugumferax Capua Romani, reſtitutº,

trati. gnum ad res in Italia gerendas momentum carthagnieſtº i

ablatum erat.Et nel medeſimo propoſito più eſpreſſamentº

Ateneo recò nel lib.P2.it racconto di Polibio, dicendo,cº ,

ſuonano in latino le ſue parole, in queſto modo. Polybiº .
brox.ſeribit, Campanos, qui in Italia campania ſunt " s.

bonitatem, tantum opuntongeſſe, vi voluptati, ſuppº" s

i luxuisſe dederint. Eamſcilicet opulentiam,6 felicitatem,ºº, si
peranterferre non poſſent, Annibalemieri unº l si

Romanis poſted grauiſimis,etatrociſſimis ſuppliciſsimaliſº"

I quali as- affitti. Ma a qual altro de noſtri popoli ogni volta " .
che metto iº: uio mentouò la fertilità di queſta regione ne attribui
po primº º minio,che a medeſimi noſtri Capuani. Così fece nel lib:6

f"fi neº parole, recate non molto à dietro: raccontandoº

i caſtigo perlatoroſidetta infedeltà,8 per la medeſimº"deditione a -

i citia con Hannibale, hebber finalmente da Romani: º

anche nel librº, introdotti haueai CapuaniAmbaſciº"

ch'haueſſer molti anni prima parlato nel Senato Rºmº"

della Campania, & della ſuai;

ro di Senatori giudicarono, dolerſi accettare quellº

Ar .

rendola con ſe ſteſſi per libera deditione Capua ergº"
paniam omnem,veſtris,an Samnitium viribus accedere malih -

deliberate. Et appreſſo. Vobis arabitur ager Campanº

Capna vrbsfrequentabitur. Et ſoggiunſe che vugra"

tione;percioche vrbi maxima opulentiſſimaqueliº" º
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º usºr, marine propinquus ad varietates annona horreum

ºppuli Romanifrevidelatur. Nel medeſimo libro parimente lºttatºri

º introduce iſcditioſi ſoldati Romani,ch'erano alla difeſa di""ff.

Capuconfodesanniti & voleano occuparla a dolerſi cur ſi ai der

º ſui Campaniagrum Italia vberrimum,dignan agro vrbem, territorio di

º ſinteſi, nel ſua tutaripoſint, quàm victor exercitus haberet, aſſai minor

º miſu ſudore uſanguineinde samnites depuliſſet ? An equumº

ſi dedititio ſuosilla fertilitate, attue amanitate perfrui (di

queſta amenità ho parlato è dietro, 8 ſi eſaminerà nel ſe

ºgnite Diſcorſo come ancor dopo la loro deditione godeuá

tuttalia di queſta fertilità, 8 di queſta amenità i Capuani)

ſi militando fºſos, in peſtilenti,atque in arido ſolo luciari? aut in

ºrie inſidemtemtabem creſcentis in dies fa noris pati? Nel qual

ºaragone del Capuano,6 del Romano territorio, e della e

lubrità di Capua, molto maggiore di quella di Roma,co

idoli con quel che di Roma ſcriſſero Dionigi Halicar

ſco nel lib,8 Strabone nel lib.5.& Frontino nel lib.2 degli

luidotti & di Capua diſſero Volcatio, 3 Cicerone: che » . .

ionando del ſuo ſito ho riferiti:hauendo anche nel reſto, i .

ſordea ſe ſteſſo, e ſecondo il conueneuole, ſoſtenuto il

me de'medeſimi ſoldati, i quali eſaltando il lor valore, i º

ſer laſcrui ignauia diſpreggiata. Le parole di Dionigi

ſona di Martio Coriolano ne Comitide Volſci, in liuio lodai
-

-

:-----

ſoa queſte Ager, quem populus Romanus principio ha i

ſt exiguus, e ierilis; ſedquem armis ſibi quaſiuit & fi-tratocon e

ademec,eſt e amplus,e fertilis;& ſi vnuſquiſque popu- pionigi Ha

m ſuam ſibi per vim contra ius, & fas ereptan velit"

ac recipere,nibil erit tam paruum,tàm debile,tàm ege-i

m Reſpublica Romana.Quelle di Strabone,di cui non no con voi

che parlò nell'altrui perſona, ſimilmente in latino catio, 8 ci

te altre intendendo di Romolo & di Remo,i qua- Cicerone,

2tro Roma loco non tam deletto, quam neceſſitate,

regnee mennitus natura erat,neque ſolum habebat pro-.

fºod vrbi ſufficeret, neque homines, qui incolerent

ſi Froaciao ſono le ſeguenti. Immundiciari, facies, ,,

ſpiritus,ee cauſe grauiorisceli,quibus apud vetere, i- -a-

º se ete, ſane remote. Talche vegga pureſſo Li- “

Pen fece, introducendo fuori di ogni buona con

:

4 ºra ecci ambaſciadori capuani nel medeſi- . .
R r r iTºO

l

f
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mo Senato a cedere a Romani con ogni lor dignità ancor

- quella del lor campo con aſſai sfacciata adulatione nel ſe

- guente modo . Campani, etſi fortuna preſens magnifici loqui

, probibet, non vrhis amplitudine, non agri vbertate, vlli popºli

preterquam vobis cedentes, band parua, vtarbitror, acceſſo hº

. - nis rebus veſtris, in amicitiam veniamus veſtrana. Conutnnº

adunque ſpecialmente à Capua, 8 a Capuani la cotantº

celebrata fecondità di Campania, come preſi è dimoſtrare,

II. Speciali campi della Campania Felice,

lodati di fecondità origine del
º . . r . ,

, nome. Mazzone delle >

Roſe. - i

, , , i . . . . . . . - , i -

Altiſſima lo Mà di quà facendo paſſaggio à ragionar più minuti

i"" mente pur della fertilità di queſta regione,non riſtringº io,

ii per quel che hò detto, al ſolo Capuano territorio, cioè alla

tavo, l'a- Capuana Campania, già deſcritta nel primo Diſcorſº

c º R RA-, tanta lode, della quale non mi è oſcuro, che ne canº
N 0 , t3 º la ſua parteanche al terrirorio Nolano & all'Acirrº a

ºquali da Virgilio nel lib.2 della Georgica allegata a dirlº

e la fà egualmente cºnceduta mentre così ſcriſſe dellº

ditioni & de ſegni di vna terra perſua fecondità acconcini
- vari; vſi humani. » - - - a -.

s, º tenuem exhalat nebulam fumoſque volucret,

», Et bibit bumorem,º,cum vult,ex ſe ipſa remittita

- » . Quaque ſuo viridi ſemper ſe granine veſtit,

- si Necſtabiesmec ſalſa ledit rubigineferrun: -

. » Illa tibi latis interet vitibus vimosi o , o

» Illa ferax olee eſtiillam experiere colando,

s» Etfacilem pecori,e patientem vomeris vnci.

s, Talem dinesarat Capua, ci vicina Veſsuo

» Nola iugo, 4 vacuis Clanius non equus Acerris .

Nel quale i Rt quì non mi ſarà graue,di replicare più à diſteſo, come a

:: ſ... luogo più opportuno, quelche breuemente anuerti nellº

º" detto primo diſcorſo, che quel Roeta, intendentiſſimo"
io, ogni antichità, frà queſti celebri campi della Campania º

fini sianoicammo ugusaauiassoipierº
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di lode ſopra ogni altro; percioche egli venua compreſo

nel territorio di Capua, eſſendo ſtata dominata Cuma da e

Capuani Del Cumano campo inuero, ſe ben vorremo giu- -

dicare, intendeua riſtrettamente Dionigi Halicarnaſco nel Virgilio il

lib.I benche può anche parere di hauerparlato dellaCameº

pania nel generale, in quelle parole, ch'in parte ho riferite à

dietro. Cui enim frumentarie regioni cedunt campi, qui vocan

tºr Campani?qui non fluuijs,ſed aquis celeſtibus riganturin

quibus ego vidi arua veltrifera, ſementem aſtiuam poſt hyber

nam,6 autunnalem poſt eſtiuam ſemen nutrientia. Ilche può

corgerſi,ſe venga queſto ſuo dire riſcontrato con quello di

Strabone nel lib.5 & l'uno e l'altro col dire di Plinio Seco

lo nel cap.11 dellib,18. Le parole del ſudetto Geografo in ce. a

itino ſon queſte. Traditum memoria eſt, quadam Campania,",

rua toto anno conſeri, bis Zea, tertiàm Panico, quadam etiam voti in ins

uarto ſatu olera producere. Plinio tutto ciò diſſe del campo ſteſſo anno.

eborio,il quale altroue ſi è veduto,che fù vicino, 8 primie

menteappartenne à Cuma;& delle ſue lodi ragionò in tal -. . .
odo. Seritur toto anno, Panico ſemel, bis Farrese: tamen ve: "igi Ha

ci ſegetes interquieuere, fundunt Roſam (così legger parmi i è i

n alcuni codici ſcrittià penna: & non già,come hanno ini, se il

lgati. & tamen vere ſegetes, qua interquieuere funduni Rº-luſtrati, se

n) odoratiorem ſatiua adeò terra non ceſſat parereivnde vul- riſcºntrati,

ditum. Plùs apud Campanos vnguenti, quàm apud ceteros

i fieri..guantum autem campus circumcampanus vniuerſas

ras antecedit,tantum ipſumpars eius,que Leborie vocantur,

m Phlegreum Graci appellant.Siche del medeſimo camp

uette anche intendere nel ſeguente cap.23.ſcriuendo,che -

feritilla terra, quam appellanimus tenerami poteri ſublatº

leo, milium ſerieo condito,raphanus : hisſublatis,hordeumi º

riticum, ſicut in Campania, ſatiſtue talis terra aratur, cºm . .

ur.Nè per queſto io niego,che nel preſente campo Na- -

tano, se nell'Auerſano, che ſon di quà di quel Cumano» i ::

i molta parte del Capuano,delNolano,8 del Nucerinº ieri

iono tuttauia in queſti tempi in vn ſolo anno replicarſi come se i

eſſiuamente più ſementi, laonde, 8 Dionigi, 8 Strabº: altri nºſtri

& Plinio poſſono di più del campo Cumano, ancor di ºra -

ſti luoghi hauerinteſo; de quali può oſſeruarſi vnafrà º

duafi egual fecondità da queſto ſolo, ch'egualmente s

42. - - ---- - - - -- Rr i 2 non

l

l
l

i

-i
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Falſamente

In ui iº a non fiuuijs,ſed celeſtibus imbribus rigantur:& che nondimeno

i"ſ": producono ſementem aſtiuam poſt hybernam , quantunque

i "i, inaframéia(ſono parole del medeſimo Plinio nel capº
anchere, dal librº)riguis magis etia,quam imbribus gaudent Siche per

la natura “rétier più marauiglioſo queſto ſuo ſingolar priuilegio d'in

ceſſabit fecondità, ſuperando in queſta regione ſe ſtellarom

le ſue comuni leggi la natura. -

. Mà Plinio, che diuerſamente da quelche hora ſi ſcorgº

g ºº i eſſer vero pronunciò del ſolo Leborio& tacque di ogni º

3 . Lº sºtto noſtro campo, vinatal lode: forſe per la ſtellamanº

rosa, hebbe anche a dire,ch'era ſua proprietà di produrre le º

molto herbo ſe per quel tempo,nel quale non fuſſe ſtato ſeminato di biº

ſ: º perſº dei qual fiore veggiano fiorire anno per anno copioſanº
eſo fecon .
"i ºin mºtº più "giºne"º in ſeminatº lº

arata giamai. Dai deſtro lato del fiume Clanio, verſo Scº

tentrione piegando ad Occidente,lontano da queſta nuolº

Capua intorno a tre miglia, è vn piano, 8 largo campº

molto herboſo, il quale così inculto quaſi giunge finali

me Volturno,diſcendendo anche verſo il mare;& produce

ſpontaneamente copioſe Roſe, che ſono di aſſai grato, ben

i,che tenue, odore eer comun vocabolo ſi appellanaº
il lebbro. paſſati ſecoli. Il Mazzone delle Roſe, come il diſſe l'Autore

dell'Hiſtoria che non ancordata alle ſtampe, vien detta da

irone del primo ſuo padrone. Il libro del Duca di Monte

Leone;& anche il chiamò Antonio Panormitano nel cap.25.

del'Iib.2 de'detti & de'fatti del Rè Alfonſo primo, in quel

le parole.Venabatur Rex in campis Leborijs (fù queſto autore

Antonio anche dell'opinione di coloro,da me: altroud rifiutati, che,

i"" queſto campo fuſſe ſtato il Leborio di Plinio secondo)anº

"i nume Roſarum vocanti quì nuncius affertur, Ricium Regiornº
sto rifiutato peditum du forem,adhoſes defaciſſe. Dehqualvocabolo pari

, mente ſeruitoſi, nè vha volta ſola, il Pontano nella hiſtoria

della guerra Napoletana, volle di più, così dicendo nel primº

cipio del lib.5;dichiararne l'etimologia, Gampani nunc agri

-

- - - -

- - - -

- - - - - -

paimessa pars Gallica appellatione. Manſio Roſarum dicitur, Siche dalla»

ºfiere cºn corrotta voce Franceſe, Magione che à moidinota Habitatio

i":ſinei diſceſo il nome.Mazzone, col quale quel campo

i eſtoi" i con l'aggiunto inſieme, pelle Roſe fuſſe ſtato" per

la ſua fecondità di quel fiore. Aſſolutamente diceſiº
e - -: l
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Il Mazzone né eſſendo nè meno a tutti noto queſto ſuo ſo

pranome, taciuto,ò non conoſciuto anche dal Volaterrano Da altri

nella ſua Geografia, il quale non al noſtro vſo con la rad-" "
ſoppiata ultima lettera dell'Alfabeto ma con la ſemplice,"
enultima il chiamò. Maxone.Le ſue parole ſon queſte.Agri inio"

e in Campania celebres. Leborinus, Falernus, 3 Stellatis. Hic late. -

timus, ager, rcampus dicitur, vltrà Capuam circiter mille

un duo verſus sram, quem bodie Maronem accole vocant. . .

anto fallacemente egli hateſe riputato queſto campo .. ..

re Jossellato, ſi può ſcorgere daquelche ſi è dichiarato il Veliter

ltro luogobanche per hauerlo diſtinto dal Leboriome-""i
quella lode che ne il ſudetto Panormitano,nè molti al-, i"

quali gli ſtimarono vn medeſimo campo,non ſi hauean

dagnata: hauendo poi nel reſto deſcritto il ſuo ſito con

che confuſione, 8 alquanto largamente, ſeguitando il

luomo vſo il quale ha finalmente allargato va tal nome

ea maggior regione. . . - e

i parmi, che quel ſuo dire, benche innero celatamente, P er cagio

indue diuerſi modi muouere qualche difficoltà alla , de ſºi fe”
ta etimologia,recatane dal Potano.Et il primo è que- i":Co »

he ſe per cagione de ſuoi fecondi paſcoli, de'quali in- "º0

goſtino Nifo nel lib. 1. delle coſe di Corte, in quel Stellate con

. Mulomedici,quàm equos reſtituere neſciunt,illos ad Cà- nome eoma

agrum delegant:potè il Mazzone crederſi lo ſteſſo ca-º

:lo Stellate, percioche per vſar le parole di Felto, Stel-"

fiare ait Atheius Capitolatum,cº proſperum; delche ſi

nato baſteuolmente nel precedente Diſcorſo : ſarà

'tito dirſi per cognome. Delle Roſe.quaſi. Roſeo:al pa

i dagli antichi Latini chiamato Roſea un altrettan

oſo campo appreſſo Rieti: non già dalle Roſe: mà Parrebbe di

giada, che ſi appella. Ros. nella lingua Latina. Roſea, bauer preſo
i Feſto, è vero il ſuo compendiatore Paolo Diaco- º "i,Co

tmpo Reatino campus appellatur, quòd in eo aruarorefiri

"ſeruntur:ò ſe piace più toſto feruntur. Et Pli- la e,

ndo nel cap-4 dellib. 17.Caſar Vopiſcus,cum cauſam ma Ros dal

ºres age ret, campos Roſea dixit Italia ſumen eſſe, in º ºi fà

icas pr-idie relitias gramen operiret. Sed non miſi ad"in

robantar. Queſto detto di Vopiſco leggeſi anche ,ſ"

Varrone nel capº dellibi dell'Agricoltura,doue Rieti.

- - egli

--

º
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egli ſcriſſe, che Ceſar Voiſius edilicius,cauſam canager

apud Cenſores càpos Roſea Italia dixit eſſe ſumen in quorti,

pertica poſtridie non appareret propter berham. Et nel capi,

delib: i parlò di nuouode ſecondi paſcoli del medeſimº º

campº,de quali finalmente ſcriſſe ancor Seruio ſopra quei
verſi di Virgilio nel lib.7. dell'Eneide. iº

- ro -.2ui Roſea rurayelini, º

V" so 42ei Tetrice horrentes rupes,montemarie Seuerum -

Serno in Caſperiamguecolunt

ſcontrati nel ſeguente modo. Velinustacus eſi circa Reate iurtº agrar º

4 i toſelinus vocatur. Varrotamen dicit, lacumbancì la

Conſulein Narram, velMarren (nam vtrumque diciturº

diffuſum i poſt quod tanta eſt ea locaſequutafertilitas, vittº s

º"º º pertica longitudinem altitudo ſuperari herbarum (chiaria ,
tato. ciò potrebbeine Varrone inteſe dell'altezza divnapatia

qui etiamº quantùm per diemdemptumeſſet, tantùm per noi

crºſºftappreſſo in propoſito del nome del mantº di
ocie e la maroºeuero ſoggiunſe. Proprium nomen mitis eſt ſiategi -
º per le a . Ad il ſudetto no
iſti, oſeum. Adunque parer potrebbe che anche il ſudetto"

zai ottenne ſtro campo ad imitatione del nome del campo di Rieti,

a ſua imita egualmente fecòdo di paſcoli, è vero dalla ſua ſteſſa copiº
ºforoga fa rugiadafù al principio chiamato Roſeo il qual nometrº

dutoeſſer nato dalle Roſe, fuſſe ſtato finalmente dettoº

ºrº mºdº Et in vero è me non diſpiacerebbe quelli

ºpiniºne (nº perciò ſtimando altro del ſito del camposti

late che quel che n'hò conchiuſo nel ſuo proprio luogo):

ºcºme quella del Pontano, onde io la riputovetapì
... di ogni altra, ci ſpiegaſſe l' origine dell'altra parte di qui

ºº nomeintiero che ſo, è tuttauia rimaſa,dicédofi.Il Ma,
sologia po. º e - se e

ritrei, ſºnº benche ella ſia ſtata facilmete rifiutata dal noſtro Mi

terº ter che Monaco nella Par.3 del ſuo Satuario, il quale nonhaut,

gºº rebbe in verſi modo potuto perſuadermi la ſia parlado gli

- delle donationi dell'imp.Coſtantino Magno,fatte alla chiº

º nella ſºda lui ſteſſo fondata in Capua agli Apoſtoli, che vengº

ºno deſcritte da Anaſtagio Bibliotecario nella vita dissi

N,ſ"t. ueſtro,frà le quali è quella della Maſſa Statiliana, ha queſtº

picena, Pºlº º aſſai hune vſum non eſt ab antiqua latinitate vſ

A e mode ve Patºm ºmen. Eſt meo iudicioager frumentarius,latepatensº
trº/a9e tens adificium cum familia ruſticorumiſantus enim Gregoria

Papa

ai
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i d'itali i pit 4 ſirileni ad Petruna Diaeanum in Sicilia,

, lº illet Scripta mea ad ruſtica due diresi, per omnes Maſas

fac telegivtſiant,quidſibi contrà violentias debeant defenders,
trº Ergo in Maſs habitabant ruſtici, quibus relegende erant litere

iº, Gregorii Hincipſe latiſſimum eampum, vulgò,Mazzone.non

ºiuomini Frantito Magione ſedal boe nomine Maſſa puto deria

º .. uatam. Fin qui il noſtro ſcrittore, il quale ſe haueſſe hauuta

º notitia che i volaterranochiamo queſto campo. Maxone:

º&nongià Mazzane: hauerebbe, forſe, più fermamente cre-,

duto, che il ſuo nome diſceſe da quel vocabolo. Maſſa: qua-.

º iche fuſſe ſtato appellato per la ſua ampiezza. Maſſa gran

iº de &Aaſone:& queſto parer potrebbe eſſere l'altro ſecondo

º modo per lo quale il medeſimo Volaterrano, come propoſi,

º ſi ſia oppoſto alla ſudetta etimologia del Pontano. Mà chi Le qualifu.

iº negherà al noſtro Monaco, che furono detti Maſſè i luoghi, ºſº:
iti in cui habitauano i contadini, ch'erano ſtabilmente deſtina- "liº

ſºtià coltiuare per vina certa hereditaria ſernitù, nata da più i"ſer

ºantica vſanza, i vicini terreni, delche non eſſendo quì oppor- uile, che per

sºtunotrattar pienamente,confermerò per queſta parte il ſuo natural ſuc:

iº dire, è il mio convno ſolo eſempio che ci porge il medeſi-" "

moSanto Dottore da lui allegato il quale nell'epiſt. 104 del" a

iº lib.7 dell'Indirt.2.ſcriuédo à Gregorio Romano Difenſore,

º gli commiſe, ch'ammoniſſe vntal Pietro, nè ſilios ſuosquoli- s

iº bet ingenio, vel excuſatione foris alicubi in coniugio stare prº º

ºſima ſed in ea Maſſa,cui lege e conditione ligati ſunt ſocien

iº tur. Et appreſſo. Certum illi ſit, quia noſter conſenſus nunquàn S.Gregorio

ogº illiaderit, vi foris de Maſſa in qua nati ſunt authabitare,aut de- Magni illu

oiº beant ſociari. Il Panuinio diſſe nel libretto delle Sette Chieſe,ºrato il

i di Roma ragionado della Lateranenſe,che Maſſa era quarti ".i.

iº nunc.Caſale diceremus:multitudo agrorum,e ruſticori, illas in- i Mo,

iº colentium in vnum coattashauendo laſciato di ſpiegare l'altra co rifiutato

iº loro proprietà,8 códitione, è quella del loro habitatoriper i più mº:

º la quale le Mafie antiche non corriſpondonº interamete al-"
º lo ſtato depreſenti noſtri Caſali. Ma non eſſendo io,neda. ºº.

º lui, nè dai ſudette Monaco, in quel che eſſi hanno afferma

i to,è verun modo diſcorde,vorrei,che il noſtro autorejnon º

º fiſſe ſtato diſcorde da ſe ſteſſo; poſciaſche hanendo propo

º ſto che in Maſſis habitabant ruſtici,qual coſa da ciò raccolſe è "

º Latimum campum, vulgo Mazzone è Maſſa fuiſſe deriuatum . . .
II.

- La

-

º

i |
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Ma sº già La qual conſeguenza troppo sforzatamente ſi trarrebbe di ºltiuckoſe,

i girocampo

ºjuvriù, qu

ºſº quel ſuo antecedente, e con aſſai lunghirauuolgimentinº

ººº camminando, ma ſillogizzando ſi potrebbe peruenire da º

D 1 S C '0

- ù,8 lè tutta "
vna Maſſa ad vn ſuo,benche congiunto,campo. Fù & è iranianliodori,

uia chiamato Mazzone delle Roſe il campo di cui ſi è parlatº

non quaſi gran Maſſa, che ſarebbe ſtato a dir lo ſteſſo che "il
gran Caſale di contadini di condition ſeruile : mà quaſi

vna magione,ò vero ſtanza di quei fiori, che così protamentº

egli produce; & i prattichi della lingua Franceſe ben ſºnº

quanto ami quello idioma i fatti modi di parlare, vſandº

anche ogni altra lingua alcune peculiari ſue forme di mº

fore,& di traslati. E di ciò può ben queſto baſtare:laondº

facendo hora ritorno al noſtro ſubietto, ſeguirò di quellº

coſe à ragionare, delle quali la noſtra Campania fu dagli

antichi per la ſua fecondità ſingolarmente lodata.

ni. Fiori, é Herte celebri nella

Campania Felice.

al, c me. Mà da qualcoſa cominciardeuo io, anzi che da fiori º
mia facciaa dalle Roſe, che pur hora habbiamo leggietmente odorate&

egualmente ſono il primo parto dell'anno,3 il più caro,che ſpecialmen

ºi Aºſº º te in queſta regionchabbia la natura, la qual egualmente º

iº“per ſe ſteſſa, che aiutata dall'humana induſtria, qui in gran

- copia, & di ſomma lode le produce º Et già dell'wne, & del

. - l'altre cife accorti Plinio: di quelle dicendo,che nel campo

Leborio naſceuan per ſe ſteſſe, 8 ch'eran più odoroſe (iù

queſto,forſe,vn ſue ingrandimento) dell'aitre,che ſi pianta

- uano; è che intendiamo, che fuſſer di diuerſa ſpecie, è pur

di vna ſola, percioche non prenderò io quì à diſputarſot

Benche que

altre regioni

Plinio See,

del

-

a 4

-

-

-
-

va -

irito, che

iuſ ſolare,da

itopotuti

soddiorite

ºrtlomede

ºNºtidubbita

simitiue(o

ºutota)et.

ºripiantau

sºttopone

ºliando

ºpuleti,

siRoſeſia

Sºte chia

ºGener

ºumEi

"ina di

sº"napro

ºdielen

Nondet

º ºMaès

tilmente di queſte coſe, hauendo preſo a trattar delle lodi si,

della Campania Felice, per quel che poſſa giouare alla noti: (

fr., in tia delle noſtre antichità, º non già per deſcriuerne l'Hiſto- ss.

per ſe ſteſſe rianaturale. Di altre Roſe, che ſpontaneamente naſceſſero s

fiºriſcºnº º in quel campo,oltre quelle che comunemente per le ſiepi, S. ,

iui,& nel reſto di queſta regione, 8 anche altroue, ſogliono s

fiorire, ſi ha molto certa pruoua; ſiche ſtimo, che Pliaio e -

fia, ſendoſi riſcaldato nelle lodi del medeſimo Leborio, oltre di sè,

ai notato. hauergli data queſta ſi gran lode, n'accrebbe quella di Pº



l - - -

- - . -

-

.º

i

zo I s c o r s o III. 5o;

dell'odore delle ſue Roſe, 8 tolſe all'incontro quella ſteſ

ſalode ad ogni altro campo. Roſa naſcitur,diſſe egli nel cap.

4 del lib.21; ſpina veriàs quam fruttee, in rubo quoque prote

niens:illic enim iucundi odoris,quamuis anguſti, Et coloro in- .

uero, che ſi perſuaſero, eſſer peruenuto il campo Leborio,al

pari della via C6ſolare,da Pozzuoli,8 da Cuma in Capua,

non par,che fuſſero potuti inganarſi peraltro paralogiſmo,

che per queſto del fiorire per le ſiepi, ancor fuori del pro

prio Leborio per lo medeſimo tratto intiero, le Roſe, º

Mà quì potrà dubbitarſi,come hò già accennato,ſe que- Le Roſe pro

ſte noſtre Roſe natiue(ò credanſi del ſolo campo Leborio,ò ºtt: daica.

del Mazzone ancora) eran della ſteſſa ſorte di quelle, cheinii -

º

queſta regione ſi piantauano; poſciache egualmentedell'"

ne,& delle altre côponeuanſi degli vnguenti, onde nacque il tema, ſi,

prouerbio. Plus apud Campanos vnguenti quàm apudcateros peneuano dei

oleifieri. Di più,ſe eſſendo, è ver non eſſendo della ſteſſa , tºvagnºni

maniera:quali Roſe ſiano hora à noi quelle che il medeſimo E - - -

Plinio due volte chiamò. Roſe Campane nel luogo poco i "

nanzi allegato Genera eius noſtri fecere celeberrima,Praneſi- si c . .

nam,3 Campanam Et dinuouo. Precox Campanaſera Mile- Pa va,

ſia, nouiſſimè tamen deſinit Praneſtina.Per terzo, ſe ſe Campa- i -

ne furono di vna propria ſpecie diuerſa da ogni altra ovº-º

ro di alcuna di eſſe,mà quì di botà maggiore? Etper fine ſet

quelle, che furon dette.Centofoglie: & in Filippi,città della , º le Rºta

Macedonia,o ſia della Grecia traſpiantateuida vicinomò-".
te Pangeoamà nella Campania per ſe ſteſſe fioriuano eran - iº
le medeſime noſtre natiue del Leborio, & del Mazzone - è pr:

più toſto le Campane, che non recate qui da altro luogo,

veniuan negli horti coltiuate, ſiche quell'autore ci habbia s ...

dimoſtrate tre,ò due, è pure vna ſola ſorte delle noſtre Ro- - -

ſe Delle Centofoglie ſon queſte le ſue parole. Pauciſſima quina l . . .
folia, ac deinde numeroſiora, cum ſit gemuseius, quam Centifo- i

liam vocant,qua eſt in Campania Italia, Graecia verò circa Phi

lippos: ſed ibi non ſua terra prouentu. Pangeus mons in vicino

fert, numeroſis foliis,ac paruis, vnde accole transferentes,conſe

runt,ipſaque plantatione proficiunt.Etbenche à me non appar

tenga diſputar di queſte coſe, nondimeno accioche il mio

Lettore non ne reſti del tutto digiuno,dirò ſol queſto, che ».

molte eſſendo ftate,8 eſſendo tuttauia le ſpecie di quel fio

III S ſſ IS e
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º

re (tralaſcio, che il lor nome appreſſo gli antichi fu anche

comune di quei fiori,ch'à noi non ſono frà le Roſe)é delle

fºrnº va Roſe hauendo detto il medeſimo Plinio che differunt multi

ºi" º tudinefoliorum,aſperitate, yodore:furon certamen

- te diuerſe le noſtre hortenſi dalle natiue; &l'une,& l'altre»

dalle Centofoglie,che da luiancor nel mododel ragionarne

furono come vina terza ſpecie mentouate, nè men parendo

miche di queſte tre ſole ſorti di quel fiore, quì molto fecº

do,haneſſe compoſti i ſuoivnguenti la noſtra Campania la

quale nella lor copia, per teſtimonianza pur di Plinio nel

cap.3 del lib. 13 ſolamente cedeua la palma all'Egitto.Ter

e rarum omnium, diſſe egli, AEgyptus accomodatiſſima vngurº

tis: ab ea Campania e copia Roſe. Ma ſe""
riu e la Pangeo, doue eran natiue, & di picciole foglie, benchenº

fi, coltiuate in"
sate regioni ſe ben ſi attenda il ſuo dire,parmi,douerſi intendere del nu

s - mero 3 della larghezza delle lor foglie mutandoſi invero,

"º cosi facilmente le qualità di quel fiore, per le quali egli ſi

º diſtingue in molte maniere: douetter per virtù del terreno

e le cotanto celebrate Roſe Campane eſſer diuerſe dalle al

tre di altri luoghi percagione,ò del numero delle lorfoglie,

è della minorloro ruuidezza,ò del torcolore:& aggiunge:

rei anche del maggior loro odore, ſe non vedeſſi, crederſi

a e dall'Autore della Generale Hiſtoria delle Piante nel capº

del lib. 2. eſſer le noſtre Roſe Campane quelle, che ſono di

color bianco men di tutte ſtimate & di neſſuno,ò di pochiſ

Pelle quali ſiano odore delehe à me non appartiene prender conteſa

"madiro ben quello che ſe le Roſe bianche non ſono divº
i"runovſb nelle medicine, eclaiode degli unguenti, compo

- fti di quei fiori, erano di maggior lode,ſecondo il maggior

Autore del loro odore (Gyrenis odoratiſſima eſt, diſſe Plinio, ideoque iti

i l'Hiſt. Vni vnguentum pulcherrimum)io non ſaprei a qual altra celebri

" tà poſſa ridurſi quella che dallo ſteſſo autore ne fu propoſta,

"" eiler delle Roſe Campane. Egli, a parer mio, dicendo, che º

Si, onnesſine odore prater Coroneolam, crin rubo natam - non

inteſe di tutte quelle Roſe, che antecedentemente hauea a

mcatouate, fra le quali era la Càpanamà di quelle, che ba

uea deſcritte dopo la Greca, da Greci detta Lyebais: viole

magnitudine odore nullo. E ſe le celebri Roſe Caapane tuſ

i O,

- - ſe

tit, ſi

i ti:

ºttinti

itat

sitº,t

º una

ºstit No

si pur

mund

in fin

tarsi

ahni,

itinº

hiavi

li No

ºlisti

º ott.

º Riò a
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ſero ſtate bianche, ſarebbero ſtate bian che ancor tutte l'al- Mº eran del

tre le quali frà quelle, che naſceuano in Italia,eran ie più lo- f""i

date:cio è le Peſtane,le Tiburtine, le Tuſculane, 8 le Prene- , i"

ſtine. Percio che la corona,mandata in dono da Martiale al ne, dette Tu

ſuo amico Sabino, era compoſta di Roſe: & egli nell'Epigra ſculane, er

45 del lib.9 bramaua,che fuſſe da lui creduta eſſer di duel " Press:

i dino podere Nomentano, quantunque ſia ſtata iº a

ueſte noſtre, o pure di quell'altre Roſe. I ſuoi verſi ſono i - º

eguenti dirizzando il parlare alla medeſima corona o Martiale it
» Sei tu Paſtanis genita es, ſeiù Tiburis auris, luſtrate

92 Seù rubuit tellus Tuſculaflore tuo: - -

- Sen, Preneſtino te villica legit in horto, i 2 - ,

so Seù modò Campani gloria ruris eras:

» Pulchrior vt noſtro videare corona Sabino, i . .

-: º “. Pe Nomentanote putet eſſe meo, 1 a 9 ci mi

Mà ſe le Tuſcalane erano di color roſſo: non d'altro colore,“º

ſecondo il ſuo ſteſſo dire, doueano eſſer l'altre, da lui men

touate, 8 perciò anche le noſtre Campaner Nel reſto delle ve le cas .

Roſe Centofoglie parlò ancora Teofraſto nel cap.6 del lib. Toroolta

6.& Ateneo nel lib.15 il qualpensò,che fuſſer propriamete erº preº,

di cento foglie : le quali non eran più che di ſettanta, comer:

affermò Herodoro nefib.8 ne teofraſto citato da aede º "

ſimo Ateneo ne diſſe riſtrettamente quel numero di cento, Ateneo ne.

ilquale fà vſato da Greci, 8 da Latini autori per dinotartato,

qualunque gran copia di coſe, è lo ſteſſo coſtume fu oſſer- º

nato anche ne ſcrittori Toſcani da Giacomo Mazzoni nel

la Seconda Difeſa di Dante nel cap.29 del lib.I. Et di que

ſto baſti, riſerbandomi a trattar degli vnguenti, i quali delle

noſtre Roſe in molta copia & di molto pregio ſi compone

uano,frà l'opere artificiali de noſtri Campani.

Et ſarebbe ben quello anche il luogo di parlar della Ser- La sarto

tola Campana herba, 8 fiere inſieme, detta per altro modo, la C a M

con Greco vocabolo. Mºº º Melilotum al preſente."
Aurioli. della quale i più antichi ſoleano teſſer corone peri.

- - -- - - - - - - e

cingerſene ne'loro piaceri il capo- Coronas, diſſe Plinio Se-cºse,

condo nel cap.9, del lib.21. ex bac antiquitùsfattitatas, indi

cio cf nomen Sertule,quod occupanit Et Cratino,antico Poeta

Greco, nella fauola, chiamata Gli Effeminati appreſſo Ate

neo nel lib. 15 introduſſe vn coronato di Gigli di Roſe,è di

II I Sſſ 2 altre
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ſi" po delirioſi. Le più antiche genti inuero non Campane, o

º º altre ſorti di fiori, 8 di herbe, à dir, come ſuonano in latino i ſiti

le ſue parole. - iMitt

- :ſi no-, –Meliloto circumſepiente caput ti in

fi.ii Mihi ſemper tegitur- : º tol)
-o» -

gior boni Mà lo ſteſſo Plinio parimente hauea detto,ch'ella preſevn scia

nella can tal nome dal naſcere di maggior lode in queſta regione, chi

pania, che altroue: non già dall'artificio quì vſato nelle ſue corone ei ſuºli

º enim in Cipania Italia laudatiſſima Grecis in Sumio,mor chal una

- cidica,cº Creticavbiciiq, verò aſperis,6 ſyluefiribus nataNa

Et ne' ſuoi ſcendo adunque ſpontaneamente ne luoghi incolti, al pari riti

luo, hine. che le Roſe ſudette, & negli aſpri : ella non è di quei luo: iº

ſtri del terri ghi, che ſon buoni anche alla coltura ; ſiche Dioſcoride, il n

torio di Nola quale nel lib3 la riſtrinſe al ſolo territorio Nolano,conuie- si sa

ne intenderſi,ch habbia parlato di quella ſua parte alla qua sia

iiº: le non conuiene la lode, datagli da virgilio ne'verſi, ch'hò

"recati è dietro. Di queſta herpa del cui odore & del cui fio:

ivi reſoriſſe il medeſimo Plinio che Croco vicinus eſt,o floriºſº

i cana:à me non appartiene dir altro parendomi da oſſeruat

cara a Rss ſiben queſto che ſe gli antichi Romani non poteuano me

ºi per narſeco fuori della noſtra Campania la ſua amenità poſero

i"almeno ogni ſtudio a portarſela negli vnguenti delle ſuº ,

Riº, Roſe, e nelle corone del ſuo Meliloto (delle Roſe ſcriſſe ,

pane per i Plinio nel cap.4 del lib.21 che eſus in coronis propè minimº i

ſo degli vn eſt)onde vnti,& coronati ſenza lor biaſimo rendeuan nello

ºroeſempio via più immortale il biaſimo de'Campani,trop
fuori di que- - -

º

i ver

sº 3 è

ti tu

si Dºra

4

ist

arti

sic

º

iſof

º

si i

sº

non hauendo conoſciuto,è non hauendo accettato il Greco

nome di Meliloto non già dalle ſue virtù nelle medicine del

-le quali parlò il ſudetto Dioſcoride: mà dal ſuo vſo nelle»

corone l'appellarono. Sertola Campana: nèaltre noſtre her

siana, par, be, nè altri noſtri fiori per alcuna loro medicinal virtù io ,

che la nata veggio ſpecialmente lodarſi dagli ſcrittori: quaſi che la na

Zi i tura la quale ha conceduto alla noſtra Campania naanº ,

i"," nità ſingolare hauendo reſa felice l'Arabia per gli ſuoi aro

mai, mati, gioueuoli à molti vſi habbia anche dato il ſommo

ti eſi, alla pregio a quei ſoli noſtri fiori, 8 è quelle ſole noſtre herbe

ºpania- le quali douean ſeruire perle ſole delitie humane. Diceua

iſ: no alcuni, che pariméte il Giunco Odorato naſceua in queſti

i, e,ai, luoghi, come vien riferito da Plinio Secondo nel"-
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del lib.i2. Traduntgue, Iuncum odoratum & in Campania in

ueniri. Mà il Mattioli ſcorgendo il ſuo parlare eſſer di opi

nione altrui, ſtimò nel Commentario ſopra il cap.16. del Plinio Sec.

lib.1. del ſudetto Dioſcoride,né eſſer vero.Talche ſeguirò è illuſtrato.

trattare de'frutti,hauendo ragionato delle herbe,3 de'fiori.

ir Fruite lodate, e copioſe nelle campania Felice.

Suoi arbuſti. Sue vigne.Suoi vini ,

Ft ben conuiene,che ſecondo il già preſo ordine dell'an- le c I RE

no io parli prima delle Ciregie: primo ſuo frutto delle qualiºº

diſſe il più volte mentouato Plinio nel cap.25 del lib 15 che ""e

le migliori eran quelle, che nella Campania chiamauanſi. Niavºfa

Pliniane. & peraltro più comun nome. Duracine.ſono le ſue rono le più

parole. Principatus Duracinis que Pliniana Campania appel- ſedate del

latin Belgicaverò Luſitanis in ripis etiam Rheni. Lo ſteſſo au-:i. e5'

tore nel cap 3 del lib, 14 accennò, che l'Vua anche appellata.º i.

Duracina.ottenn
e queſto nome, perciò ch'ella era di molta differi.Du

durezza. Duracina ſine vllis vaſis in vite ſeruabilis:tanta eſt racine. .

contra frigora, eſtus, tempeſtateſque firmitas. Mà delle Cire

gie, chiamate nello ſteſſo modo, per eſſer, forſe, di maggior

durezza delle altre, dopo le parole, ch'hò recate, ſcriſſe in

queſta nnaniera. Tertius is color è nigro,ac rubenti,viridique

ſimilis, matureſcentibus ſemper.Nella vnitierſale Hiſtoria del

ie Piante al cap.8.del lib 3.vengono dette,eſſer quelle, che ,

ſono multa carne, predura, magia er parte albicantia,pra dulci

guſtuscallo corporis nucleo pertinaciºs harente: qua de cauſa pu

tat Ruellius Duracinanuncupari
. Il Mattioli ſopra il cap.129.

del lib-1. di Dioſcoride penſa, eſſer quelle, che i Toſcani

chiamano tuttauia. Duracine.8 in altra guiſa Marchiane.

Dopo le Ciregie, creſcendo l'annovengono le Pere, & Le todate ,

parrebbe, che furono di molta ſtima quelle, che naſceuanoº FA:

nella Campania nel campo Falerno, dal cui nome fuſſero#ili

ſtate dette. Pere Falerne delle quali fece mentione ancor,

Plinio Secondonel cap. 15 del ſudetto libri s. Mà a me pa-peculiari.

re, poter raccogliere dalle ſue parole, che ſi recheranno nel

ragionamento del Vino Falerno, che non furono noſtre pe
,

-

-

-

culiari . - - - -

Seguono con l'anno già fatto più adulto i Peſchi,ò dire

ALP -
miQ
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º i... moi Perſichi Campani, di cui parlò Giulio Capitolino nella

" Vita di Albino, dicendo, ch'egli in vna volta ſola mangiò

ai,ci ſuingenta ſicus paſſias, centun Perſica campana e Me
mia anche lonts Oſtienſes decem, é vuarum Lauicanarum pondo viginti,

anticamente di ficedulas centum, a Oſtrea quadraginta. Aſſai noti,º co

fºſº, pioſi ſono hoggi i Peſchi di Pozzuoli; & molto più quelli,

che naſcono in Arienzo,frà l'antica Sueſſola, 8 Caudio,do

ue hora è Arpaia, -

alcuni C o Mà già eſſendo noi peruenuti nell'Autunno, non detiere

"º, motralaſciari Cocomeri di queſta regione, che dal ſud e

º". to Plinio nel cap. 5, del lib. 19. per vna certa loro peculiar

a firma forma furono ſingolarmente mentouati. I dem,diſſe in fiſia:

Airana. la flore dem ſo, mira longitudine creſcunt. Ecce cum maximº

noua forma eorum in Campania prouenit, mali cotonei effigie,

Eran, forſe, di vna tal figura, per vſaruiſi quella ſteſſa cura,

di rinchiudere il lor fiore in alcun vaſe della forma de'meli

Cotogni,ma io non hò voluto parlarne frà le coſe artificiali,

- parendomi che in fatti l'opera era intieraméte della natura

º" ºi De'Fichi inuero ſono alquanto ambiguo, ſe iui,ò pure in

º"º" queſto luogo, conuenga parlarſi i quali conſeruandoſi in più

,, , maniere; fà da Palladio nel lib. 3 dell'Agricoltura lodatº

gomento il quella, che nella Campania ſi oſſeruaua, la qual eravna inº

ſuº, ſperial duſtrioſa arte. Ergo bocgenere(ſono le ſue parole)quo Campa

º" mia tota cuſtodit.ſeruare debemus. In cratibus Ficus expanditur,

"º ſquei meridiem, gadhuc molis in qualum infunditur. &c.

Mà nondimeno potendoſene argomentare,che qui la lor co

pia fil grande, non ne hauerò in queſte occaſione ſconuenº

uolmente ragionato, - -

alcuna pre. Il maggior Autunno poi di ogni altro che ſi habbia,8 che

piena di ſi proui in altra regione, era quello delle noſtre Vue; delle

ierreno della quali prima, ch'io prenda a trattare, ſarà bene parlarde'no

º ſtriArbuſti, 8 delle noſtre Vigne, accioche finalmente nes

º "i". raccogliamo in molta abbondanza i vini Campani,8 di più

,ui i ſorti, 3 molto lodati. Eſſer queſta regione molto acconcia
24a. à nodrir le viti, fù affermato da Plinio Secondo nel cap.4.

del lib. 17, mentre delle varie qualità de terreni più atti è

renderle fecóde,ſcriſſe in queſto modo. A celo proximum eſt,

terra dixiſſe rationem,haud faciliore tractatu:quippè non eadem

arboribus comuenit, 6 frugibusplerumque: necrº,i"
- balbet

mauſti. I

infini

iti:

stinti:

sui ſu

sunexh

siti in

silui

si int

aik, l

stigliolmi

ini di
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tale Campania (della Tetra Palla ragionero appreſſo diſte- Virgiliº, º
famente)viſue optima vitibus,autqua tenues expalat nebulas. ".

Ma Virgilio diſſe che l'eſalar nebbie ſottiliiche in altre,º

Partinuocerſuole alle viti, qui è di gran loro gionamento,

come ſi è inteſo da ſuoi verſi, recati a dietro. -

v 3 a tennemexhalat nebulam fumoſque volucres,

» . Illa tibilatts interet vitibus Vlmos. . .

alcuidire Plinio alludervolea. Ma queſti autori che in ciò i "
nonſono diſcordi,nè men diſcordi mi paiono che il mede-i",
ſimo Poeta diceſſe, le viti ne'noſtri terreni apprenderſivi. Pioppi, e

nacemente à gli Olmi: & che delle viti pariméte Plinio ſcri- variamente

ºneſſe nei capi del lib.14. che in Campano agro Populis nu- "ººº

bunt, maritaſue complexa, atque per ramos earum protaci."

bus brachisgeniculato curſu ſcandentes, cacumina equant, in

tantum ſublimes, vt vindemiator autoratus rogum, actumulum

ercipiat. non ſon diſcordi,dico: non diſcordando Plinio da

ſe ſteſſo, il quale nel cap.11, del lib.17. inſegnando il modo Plinio Sec.

di piantargli Olmi (8 à qual fine, che per ſoſtenerle viti con ſe fºsſ

negli Arbuſti)dimoſtrò che ancorſi piantauano nella Ci ,i":pania, le cui parole ſon queſte. Maritas Vlmos Autumne ſere i". Qſo

revtilius,quia carentſemine;nam ea è plantis ſeruntur. Etap

preſſo. Sulco,qui nouemarius dicitur, altitudine pedii trium,pari

latitudine; 3 eo ampliàs circàpoſitas pedesterni vndique è ſoli: : :

do adaggerantur: Arulas id vocant in Campania. Talche,8 di

Pioppi,3 di Olmi diuiſamente ſi piantauano i noſtriArbu

ſti,come anche hoggi ſi coſtuma, ſecondo le varietà deluo ai a star:

ghi Etparmi,che Virgilio per recarci l'eſempio di Arbuſti mente quelli

molto fecondi mentonò gli Olmi ſoli, additando quelli delº"
campo Falerno, copioſiſſimo di celebratiſſimi vini, che diº

eſſi al credermio,eran piantati:ſe il preſente coſtume,vſato

in quella intiera regione di là del Volturno può eſſerci buo- -

Eo argomento dell'antico.Arbores diſſe Plinio eligitur pri-Virgilio il
ma omniii Vimus Nella ſteſſa cotrada & anche altroue,ime-" rato, S.

r i ct tytrato

-

- - -

º

deſimi Olmi dal volgo per lor proprio vocabolo vengon , , Plinio

chiamati,Aruole forſe dalle ſudette Arule:béche pur dal no- "s"

ſiro volgo ſi dica ognipianta nella ſteſſa maniera per vn

i modo comune dalla corrotta comun voce latina. A bor Mà º

certamente gli Olmi fra gli altri alberi non han veruna pre

irogariua, Per la quale debban crederſi appellatiAruote da

Iy
- quel
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quel generico nome:anzi che dalle ſudette Arule loropº"
liari. Hor da ſuoi Arbuſti, 8 anche dalle ſue Vigne,dº""

- quali ſeguirò a parlare, hauédola Campania raccolti iſºi ri( po

vini:la maggior lode fu degli Arbuſtiui come intendeteº"

da Polibio nel ragionamento del vino Campano. si"
con gli ar Furono di più aſſai quì frequenti le Vigne, che ve" " um

i".i. mentouate dal ſudetto Plinio nel cap. 34 delibºi"ueegli ragionando del vento Aquilone, da queſtº ricordº, i l N

GNE. cheinbune Aſia,Gracie, Hiſpania,maritime Italia Campania "

Apulia arbuſta,vinecque ſpettent.Etnel cap 6.dellibitº "
lò devini delle Vigne di Sorrento; le cui parole ſi recherai"

Et di ona , no di qui a poco . Ancor Varrone nel cap.8 del libidº i

ſpecie ſorte l'Agricoltura parlò eſpreſſamente delle Vigne del Falerno, siar

i"º trattando di quelle, che ſi chiamauano. Iugata & di quº sino

- l'altre,che diceuanſi Pedamenta. Le ſue parole ſon queſteº " d

nearum nomina duo Pedamenta, o Iuga. Quibasſarri: "

Vinea, dicuntur Pedamenta:que tranſuerſa iunguntur Iugaab si

º eo quoque Vinea Eugate.Iugorum genera ferè quatuor Periº "si

- Arundo, Reſtes,Vites.Pertica,vtin Falerno:Arundo,vt in Arpº ſia

- no: Reſtes,vt in Brunduſino: Vites,vt in Mediolanenſi. Nellº io

- lerno erano anche degli Arbuſti, & di eſſi, 8 delle medetº il

me Vigne parlò Liuio nel lib.22. nelle parole,che ſoggiº sus
Ma in que- gerò alquanto appreſſo. Ma attendendoſi nella Campanº sº al

fa regione le convna certa ſpecial diligenza, come può ſcorgerſi da quº "-

Viti eran- che ſi è detto alla lor cura eran le Viti infeſtate da certiani- si:

i

º ſº maletti appellati Bituridelche Plinionel c.15.dell.3o.chia "

mò per Attor Cicerone.M.Cicero tradit,diſſe,animalia Byrº º

ros vocari, qui vites in Campania erodant. Di eſſi vedaſil Al
i

º « tirouando ne'Prolegomeni alibri degli Animali Infettili,

conoſciute. Delle noſtre Vue ancor Plinio mentouò nel cap. 2 del

non giacele lib, 14. in vn ſolo ragionamento la Sircola, la Pompeana, º

" º º º l'Aorconia & oltre queſte tre,io trouo da lui, 8 da Columel
º º la farſi ſi ial méti dell' Gemella: i -2- ſo

i i latarſi ſpecialmeiºne dell'Vua ene la le quali no eran

no,la SIR- laméte noſtre,nè delle noſtre s'io ben peſo,le più lodate Ve

cota, LA niculà,diſſe Plinio, interoptimè defloreſcetes,o ollis aptiſſimi,

ºººº" Campani malunt Sirculam vocare:aliiStaculam:Tarracini Nu

i" miſianam, nullas vires proprias habentem; ſed totam perinde ac

, sgA E ſolum valeat.Surrentinis tamen efficaciſſima teſtis Veſuuio tenns; S.

I LA ibi enim Murgentina e Sicilia potiſſima, quam Pompeianam ali

- qui



o r S e o r s e rrr. 5 13

qui vocant (fà Pompei frà il Veſuuio, & Sorrento, dalla qual

città, ne'ſteſſi tempi di Plinio dal terremoto ruinata,quel

l'Vua douea hauer preſo vn tal nome)Latio demùm feracè: ſi- ,

tut Horconia in Campania,tantùm vilitatis cibaria,ſed vberta

te precipua. Fin quà queſto autore. La fecondità delle Viti Delle au ti

può conſiderarſi in due modi: d che producano le loro Vue l' Horconia

più volte in vn ſolo anno: è che in vna ſola volta ne produ- fa molto fe:
cano in molta abbondanza. Se l'Horconia fu delle Vue del º il rea

primo modo, elaparer potrebbe, che non fa diuerſa dal lºº

l'Vua Falerna, della quale parlò quel Poeta burleſco appreſº

ſo Terentiano Maurone ſeguenti verſi.

» Atque ille Poeta Phaliſcus, Antico Poe

a 2uòm ludicra carmina pangit. f." eſſo

º Vua,vua ſum,º vua Falerna, s"

so Et terferor,3 quater in anno. - ſtiato..

Mà egli,forſe ſotto la metafora dell'Vua Horconia, per ſe ,

ſteſſa molto vile,che à modo Poetico introduceua à vätarſi

della ſua feracità,8 à ſtimar ſe ſteſſa d'egual pregio all'Vua

Falerna; ſi burlò di alcuno ſcrittore de ſuoi tempi, fecondo

" di viliſſima ſtima.Dell'Vua Falerna

nifu,ch'io ſappia,dettoda veruno antico autore, ch'ella fuſſe

dital natura:& la celebrità del vino Falerno a chi non è no

ta! Furono anche aſſai fecòde le viti, che dal prudur ſempre è la Gemel

Gemelle,8 doppiel'vue, ſi diſſer con lo ſteſſo nome; & eſſen- lº ſº enser

do ſtate di due ſorti,la minore di eſſe mirabilmente nel mo-ſ":

te Veſuuio, & in quelli di Sorrento germogliaua. Alie duef"i;

gemine (diſſe Columella nel c.2 del lib.3 dell'Agricoltura , ne'menti di

parlando delle viti) que abeo,quod duplices vuas exigunt,Ge- serenº º
nelle vocantur:auſterioris vini ſed aquè perennis. Eorum mi-º V e utsios

norvulgo notiſſima, quippè Campania celeberrimos Veſuuij col

les, Surrentinoſue veſtit . Hilaris interaſtiuos Fauoniifiatus:

Auſtris affligitur. Et dello ſteſſo dire fà Plinio Secondo nel

cap.2. del lib. 14.affermando,che ex iis minor Auſtroleditter:

teteris ventis aliturgvt in Veſuuio monte, Surrentini ſpue colli

bus. Ma queſte vue Gemelle non douettero eſſere ſtate le ,

medeſime, che l' ua Horconia,nè men così vili: hauendo di

lor parlato Plinio diniſamente;& in diuerſo modo;nè quel i

Poeta da buon ſenno di vna vua nobile intender douea . . . . .

Parrebbe nel reſto,ch'eſſendo ben vero, che le viti Gemelle - e

- IV Ttt ne'
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Ne'tore lati ne'monti di Sorrento non potean riceuer danno dall'Au- " ,

"ſefſtro, idonean ſentire per ogni modo nel veſumio, alle cui"
º" falde appreſſo al mare fu la città Herculaneo della qualdiſ ºri"

“ ſe Strabone nei; che Africo mirificº perſpiratur, vi ſalubri "

indaibi fiat babitatio, Mà i ſudetti autori inteſero del lato di ºliº

Columella, quel monte che rimira verſo Occidente,º verſo Settentrio- ºliº

S. Plinio nei& verſo quella parte del cielo, in cui parimente rimirano ºn

ºscilluſtra i monti Sorrentini,ſecondo la deſcrittione fatta de loro ſiti idiºt

º da Galeno nel cap. 12 del lib. 5, del Metodo. Porrò, diſſe il in

il ſuo interprete ragionando del Sorrentino Promontorio, ºrgiani

totum idlatus collis eſt ſatis magnus,longitudine ad Tyrrhenum ti: in

mare porrecius. Inflectiturautem leuiter collis hicad accaſam, svilu:

- nec in Meridiem in totumplanè procurrit. Ergo hic collis à ven- ini,

tisiis,qui ab Ortu flant, Eura,Subſolano,cº Borea,tutum defen si inco

dit ſinum Et del Veſuuio, omnibus verò ventis,qui ab Artio sitodi

ad afiiuum Qeraſum perflant Veſuuius collisobicitur. Et di que: i tomur

ſto baſti. Laonde hora deueremo premer da queſte vue il tº it.

noſtro famoſo comun vino Cipano, & appreſſo poi gli al- lui Catua

tri noſtri ſpeciali vini, che parimente hebber molta lode, siti,

il V I N o Et aſſai larga, ma certa lode del vino Capano è quella di otti,

CAA º A- cui ci porge argomento il dire del Giuriſconſulto Vlpiano

i" nella legi2 del Tita del lib.19. de'Digeſti,i qual volendo

i", recarvn eſempio de'vini che ſi traſportauandavno in altro

ºre pºrti lºgºpropºſitº "ºdicºpania º neºlºgº sis

del mondº del rit. 1 del lib,45 de Digeſti, 4 ſeco il Giuriſconſulto ai

- Paolo nella legge precedente, ragionando ambidue delle si,

i" certe & delle incerteſtipulation ancorſi ſervirono per "
rife rifeon. ſempio del vino Campano del quale doueano eſſer frequeri si

i cºn traffichi frà mercatanti, per riuenderlo in lontani paeſi e si
Plinio Sec. ſendone quì la copia grande, 8 grande la ſtima per ogni ,

luogo. A queſto ben ſi concorda Plinio Secondo, ilquale a ºli),

nel capº del librº parlandº delle lodi della nºſtra Campa- "

pialaquai cominciatº dal ſeno sinusſanº diſſe che ab º "

ſinuinºpiºne riferitºle e temuli nobili ſºttoper erº ,
terras inclyto. Laende facilmente fà da Martiale conceduto ,ſia

il primoluogo di tutti i vini al Capano,mentre nell'EP 113- ,

ºa un Mi

sitta

º cosilo

- -
-

- .

del lib.13.eſaltando il Tarraconeſe gli cocedette il ſecºdo- riHehbe fra v -

vini la gi-º Tarraco,Campano i 4miliºni ceſura Liao, - sº

ma lode. » Eac genuit Tuſcis amula vina cadis. Nè

-- - - e

vi

i
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Nè dalui diuerſo l'Autore di vn de'Gloſſarij.publicati da º

Herrico Stefano, ſimilmente antipoſe il vino Campano è

tutti gli altri nel catalogo de vini celebri, mentouandogli Martiale, 8.

vn per vno ſecondo l'ordine del lor pregio. Et Sidonio fa- Sidonio ri

cendo ſimilmente vn racconto delle coſe, è della natura, dºti

dell'arte humana,ch'invarie parti del modo era di maggior

lode, 8 ſingolari, diſſe, che della Campania era il ſuo vino.

» , Arma Chalybs,frumenta Lybes,Campanus Iacchum.

Mà poſciache gli antichi mentouarono, 8 lodarono in- Il vino che a

ſieme varie ſorti del vini di queſta regione, i quali frà loro naſceva in

htbber comune ſol queſto,come fà notato da Plinio Secon- torno Capua,
do nel cap.1 del lib.23.che Campania quodcumque tenuiſſimi:" de

ſarà ſtato, forſe, ancor comune frà loro quel principato: è ogni4r

pure ſarà egli ſtato di alcun peculiarvino Campano, inte

ſo ſotto queſto comun nome. Se il dire di Polibio appreſſo

Ateneo nel lib. 1. attenderemo, fà propriamente quel così

celebre vino il Capuano; percioche egli excellens vinum (ſo

no parole di Ateneo,reſe latine dal Dalecampio)Capua naſci

" A'rai mºriror nuucupatum (latinamente ſi direbbe.Ar

inum.) quo cum nullum ſit comparandum. Ilche potrebbe a - -- -

"i per la lode, dataº medeſimo Ateneo al vii". i.

noCaulino (così lo ſteſſo Dalecampio voltò in latino il vos luºgo detto.

cabolo. Kavnirse) che ſimile eſſer diſſe al famoſiſſimo vino Caulo na
Palermo. Caulinum Falerno ſimile acgeneroſum eſt, il qualna-ſ"ili:

ſta appreſſo Capua, delche rende teſtimonianza il più"
volte mentonato Plinio,benche egli affermi, ch'era diuenu-de, -

tocelebre nell'età ſua; mà potrebbe riſponderſi,che per ne

gligenza degli agricoltori n'era ceſſata ne'ſecoli anteceden

ti(viſſe Polibio intorno a 25o anni prima di lui) la copia ,

&la fama.Il Dalecampio inuero crede,ſenza hauer badato a

tante coſe, che di vn ſol vino inteſe l'Vno, & l'altro autore.

Ma le parole di Plinio nel cap.6.del lib. 14 ſon queſte. Cam

pania nuper excitauit nouis nominibus autoritatem: ſiuè cura :

ſindcaſuadquartum a Neapoli lapidem Trebellicis : iuxtà Ca

fui Caulinis:et in ſuo agro Trebulanissaltoqui ſemperinter ple

beis,8 Trifolinisgloriata. Queſti Capuani vini Caulini ſonda

mt creduti, hauer preſo il nome dal luogo, in cui naſceua

mo,detto.Caulum ch'era collocato iuxta Capuà,cio è aſſai ap

preſſo al muro della noſtra antica città verſo Cuma, & ver

Iy Ttt 2 ſo
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ſo Pozzuoli,da ambidue i lati della via Conſolare più volte ºi

deſcritta;doue eſſer già ſtato vm Vico,chiamato nel medeſi-º

mo modo parmi, che manifeſtamentepoſſa raccoglierſi dal " Pil:

preſente nome di quella contrada, la qual corrottamente ºc

ſi appella.Vicaudo in cambio di dirſi col ſincero, 8 intiero. ººito

Vico Caulo:& i vini, che vi naſcono, ſon tuttauia frà gli altri ºttº

noſtri aſſai lodati. Màs'io haueſſi pur voglia di eſaltarſo ºi ſia

Nonfà vn- pra i vini de'paeſi ſtranieri il Capuano, non hauerei biſo- ºiù

"ºgno di reſtringere il celebre vino Campano ad vn noſtro sitº,
illi ſpecial campo, per queſto argomento, ch'egli alla noſtra i ſuºi

comunemen città era molto vicino;poſciache l'intiera Campania appar- ºl,

te naſceua- tenne à Capua,º a Capuani,come ſi è notato più volte: la- º

ºgº ºrº onde nè men Polibio parmi hauer inteſo del Caulino, nè si

º"dialcuno degli altri particolari in Campani ma di sue si
vino generalmente,che nella regione intorno Capua naſce- si è

Polibio illu ua negli arbuſti,de'quali ſi è parlato;per la qual coſa il chia- si è

ſtrato il Da mò. Ara erºefrº Arbuſtiuiem.Ateneo,che diſſe il Caulino, unicº

"ampio rio vero il Caucino, eſſer ſimile al Falerno, feſcambio, s'io e,

º non erro, del nome del Gaanano, per altro a lui molto ben ii

z, a cui notºinam "ſurperolº Pºli di linio Secondo nel cap. 3 ºº, "i deilib 14 il qual parlaua delle viti) Gauranasſcio à Falernº e ſic

pºte

ſciato ci agro translatas, vocari Falernas, celerrimè vbique (in ogni "
eaurano, altro luogo che nel monte Gauro) degenerantes hatlédopa- a i

, rimente Plinio affermato nel ſeguente cap.6. doue trattò sy,

iono. devini generoſi, che certant Maſſica (ſono i medeſimi, che i si
to; vini Falerni: appellati in queſta altra maniera, al pari che » ,º;

furono vicendeuoli i nomi del monte Maſſico, 8 del Faler- -

no) aquè ex monte Gaurano Puteolos, Baiaſue proſpettantia, E.,
l

Il quale fà nam Falerno contermina.Talche il Gaurano fu comevna ſpe sºlirsi

: i- cie del Falerno nella guiſa,che ne fù anche il Fauſtiano.An- atti

ecte afe

A ai tea(diſſe nel luogo citato lo ſteſſo autore) Cecubo erat gene- "
4, cºnge - - - - - - - - - it

roſitas celeberrima, quodiam intercidit. Secunda nobilitas Fa- n.

ierno agro erat, 3 ex eo maximè Fauſtiano: cura, culturaqueid si

collegerat. exoleſeithoc quoquè,copia potiis quàmbonitatiſtu

dentium.Tria eius genera:auſterum,dulce,tenue..2uidama ita di- , ,

ſlinguunt ſummis collibus Gauranumgigni:medis Fauſtianum- .

imis Falernum.Cosìqueſto autore, dal cui dire hebbe, forſe s»

origine lo ſcambio,preſo del monte Gauro,8 del Maſſico» e

detto anche Falerno, creduti vn ſol mote in variiº"- i

- ii e -

- - - il
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fiècopioſaméte al ſuo luogo ragionato. Laonde io penſo, si per la le

che nè men Latino Pacato diſtinguendo l' vn vino dall'al- ºſ" -

tro,diſſe nel ſuo Panegirico all'Imp. Teodoſio, che ſingolar "fliºi.

pregio della noſtra Campania era il monte Gauro, il quale i i

fu ben molto lodato per gli ſuoi vini da Silio nel lib. 12, 84 pregio della

da Galeno nel cap.3 del lib.1. degli Antidoti, le cui parole » GºPºlº

hò recate nella ſua deſcrittione : mà ſenza verun dubbio A

molto più famoſi furon quelli del Falerno, è di ſtima aſſai , -

maggiore. Sint, vt ſcribitur (diſſe Latino) Gargara prouentu""
leta tritici: Meuania memoretur armento: Campania cenſeatur cate n0

monte Gaurano: Lydia predicetur amne Pattolo &c. Adunque

non già il Caulino:ma il Gaurano fu quel vino cotanto fimi

le al Falerno, nè il medeſimo Caulino fa quel vino Campano,

ſopra tutti gli altri famoſo. r , iº e º

Mentouati, & lodati inſieme da Plinio Secondo furono D. naptie,

devini Capaniil Trifolino, che da Martiale nell'Epigr, i 14 tani vini fà

del lib. 13.non hebbe moltalode. ,... gia fa naſo

» Non ſum de primo, fateor,Trifolina Lyad: l ti "

Inter vinatamen ſeptima vitisero. . . . .ºi i

& da Galeno nel luogo citato a dietro fu detto, naſcerinº ica. Ei.n-

vn colle appretfo Napoli.Di più lo ſteſio Plinio lodò il Treº che IL TRE

bellico pariinente Napoletano,del qual non ſaprei dire,ſe in- º,

teſe il medeſimo Galeno nel luogo ſudetto, 8 nel cap.4 del"i."ai

lib. 12 del Metodo, del Napoletano Amineo ragionando. Fù ºINao,

anche il Sorrentino Equano, aſſai lodato, accennatoci da . . .

Silio nel lib,5 in quelli verſi a sassa i ,

º r-º felicia Baccho

» AEduana, 3 Zephyro Surrentum molle ſalubri. vs ys

Ma da Martiale nell'Epigri o5 del lib.13 che ſi recherà nel Etfº anche

ragionamento delle coſe Artificiali:dal Giuriſcòſulto Pro-eſa Aimato

culo nella leg. 6 del Tit del lib.34 de Digeſti dal ſudetto , iº :

Galeno in ambidue i luoghi,ch ho già citati, 8 per tacere,""r:
di ogni altro,da Plinio Secondo nel cap.1 del lib.23.fù con mate. sore

Varia,nè molto ben ferma lode appellato aſſolutamente Sor- tino:nè men :

rentino. Le parole di Plinio ſonqueſie, Suarentinum veteres /º º di

maxime probauere ſequens etas Albanum aut Falernametneiºº

cap.6. del lib.14 Surrentina in vineis tantùm naſcentia,conua- -

ºſtentibus maximè probata propter tenuitatem, ſalubritatena:

giler ,pººſar dicebat, conſiſſe Medicos, ztnobilitatem Sur

--- ieri
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rentino darentsaltoquin effè generoſum acetum.C.Caſar,tui ſuc

ceſſit illi,mobilem vappä. Così egli.Et anche Strabone ci eſpo

ſe nel lib.5 che varia in vari tempi,benche per altra cagio

ne, fù la ſtima di quel vino, 8 ne recherò le parole di quì è

poco. Ma Galeno qual coſa ne diſſe ? De Surrentino autem

- . 2 (così parla il ſuointerprete) quid me dicere opus eſt ? quod

omnes ſciunt, ante annum fermè vigeſimum crudum adhuc eſe:

- vigeſimo enim tandem anno viget, potuiqueaptum di perſeue

rat: mec facilè amareſcit, praſtantiaque cum Falerno contendit,

Egli non parlò,forſe, in riguardo del diletto, che ſe ne pren

deua nel bere:mà eſsédo Medico,atteſe il ſuo nuocere,o ver

il ſuo giouare al viuer ſano;alche é ben concorde quel mot

to di Tiberio, 3 quel dire di Pliniogià recato. Nè per al

º qual fº/itro modo,al parer mio,affermò Ateneo nel lib. 1.che il vino

in º Capuano:ò che intendeſſe del Caulino,ò di qualſiuoglia al
Ptiano, tro: era molto ſimile al Sorrentino; delche nondimeno

laſcio, che il giudicar ſia de'Medici,non hauendo io preſo è

parlar de'noſtri vini ſecondo quella,ch'à me nulla appartie

Man, rea ne,loraccurata oſſeruatione Mà il ſudetto Geografo deſcri

p, più anni. uendo la Campania, & lodando la ſua fecondità mentonò

chi erano ſta de'ſuoi vini ſolaméteil Falerno,lo Statano, il Caleno, 8: il Sor

º º ºgie renino di queſto dicendo, che nouellamente nel ſuo tempo

ºd,i, era ſalito in molta famaidalche ſi ſcuopre, che ſecondo al

i vo, i fermò anche Plinio, naſceuagiorno per giornonuoua lode

il c a L E a'vini, che prima non ne hauean veruna. Le ſue parole in la

N'Oa no ſon queſte.Vinum optimum hinchabent Romani: Falernum,

Statanum, Calenum atque hodie Surrentinum quoque bis non

cedit quod etatº ferre,nuper eſt explorati. Del Sorrentino non

i". mi reſta a dir altro. Il Caleno, che naſceua nel territorio di

"Cales detta hoggi calui, fù nella ſteſſa guiſa che il Falerno,
gua i bonta, - , l . - - - 19 --- - ---

º, recato da Horatio per eſempio d'un nobiliſſimo vino, co

cinanza da me ſi notò nel Diſcorſo precedente;ſiche per la loro ſtima e
lºrº ſiti, p non ineguale, aggiuntaui la vicinanza deloro campi non è

i", " gran fatto,ch alle volte i loro nomi ſiano ſtati, è confuſi º

E,, ſcambiati. Et può lo ſteſſo crederſi dello Statano, deſcritto

vn ſile, da Plinio Secondo nel cap.6.del lib,14, congiunto al Cale

ºve e no di cui il proprio luogo hora è del tutto ignoto. Sta tana,

diſſe,ad principatus venere non dubiè; palanque fecere, ſºa

qnibuſſue terris tempora eſſe,ſicut rerum promemtus,occaſiſº
- Itenta

-,

s

;
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lunda his preponi ſolebant Calena. Del vino Falerno, dal ſu

detto Strabone mentonato nel primo luogo, 8 da ogni altro

lodato aſſai altamente,ch'abbracciaua,come ſi notò alqui

to è dietro, il Gaurano, 8 il Fauſtiano, non ſi dee parlare »

ſenza ſpecial cura, per la cui molta copia, 8 pari celebrità

io penſo, che di eſſo ſpecialmente più che d'ogn'altro no

ſtro vino inteſero molti di coloro, i quali lodarono col più ºffendo di

comun nome il Vino Campano.Taccio de'noſtri Pompeani,dai"7-

Plinio, il qual ſi recherà di qui a poco non molto lodati "o".

V. Il vino Falerno della Campania Felice, celebrato ºº.

più de'vini di ogni altra regione. Pere Falerne. Suc

cino Falerno. Lunga etd del vino Falerno.

- - Vino Opimiano, Vino Amineo,

Etinuero appreſſo Sernio non è altro il vino campano che coi ceman ,

i "alerno, il qual chioſando quei verſi di Virgilio nel lib.2. nºn di uno
della Georgica in cui ſi ragiona delle vue nobili. º"fiO

bo –Et quote carmine dicam, "g :

» Rhetica:neccellis ideo contende Falermis. - LE RNO.

così diſſe. Hanc vuam (intende della Retica) Cato precipuè

ºnda in libris, quos ſtripſitad filium.contra Catulluseam vi

ºperat,e dicit nulli relaptam eſº,miraturque, cureamlauda

ºri Cato Sciens ergo virumque Virgilius, medium tenuit, di

" te carmine dican, Rhetica.Neccellisideo contende Fa

ºrmis.Licet fis à Catone laudatatanen vinoteCapano preferre -

non debes. Etparmi,che queſta vſurpatione potè eſſer nata , Per la ſua ,

da duei" prerogatiue di quel vino ciò è dalla ſua , molta copia.

molta copia, 8 dalla molta ſua ſtima. Della prima ciam

moni ſingolarmente Martialenell'Epigr 46. del lib 1 2; do

º per dimoſtrarvn vino molto abbòdantevsò quel motto,

ºl., Nerin Falerno monte maior Autumnus.

Ne ſcarſo eſſer potea quel vino che da arbuſti copioſiſſimi lta da'

dei campo Falerno,S da frequentiſſime ſue vigne,ſi racco-:"

i" ; nel quale eſſendo ſtato Hannibalei" da Fa fri, e dalle

io Maſſimo preuide come racconta Linionellib.22; che, ſpeſſº vigne

ºnhauerebbe potuto dimorarui per aſſai lungo tepo;nà ea º empo

ºrgio preſentis erat copie, noni". arbuſta, vineaque, e º

ºſta omnia magis amanis,quàn neceſſariis fruttibus. Màpa
rCr
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Eſſendo ſta rer potrebbe che alquanto minore di quella, ch'io propoſi

" fù la ſua lode; poſciache la lode del campo, in cui naſceua

º", nonfù di quelle d'ogni altro campo la prima dicendo Pli
vari i tempi, mio Secondo nel cap.6.del lib.14 che ſecunda nobilitas Faler

e appreſo no agro erat Nondimeno non diſconuiene queſto ſuo ſecon

varii eiº do luogo dal mio dire: non eſſendoſi hauuta della maggio

ºiºiºſº ranza devini vna medeſima ſentenza,nè ſempre, nè da ogni
nata s . huomo come ci eſpoſe egli ſteſſo, parlando del noſtro vino

- Caulino,8 degli altri già dichiarati.Et poi(perſeruirmi del

pinio sec.le ſue medeſime parole) genera vini alia aliis gratiora eſſe,

illuſtrato. quis dubitetº.tut non ex eodem lacu aliud preſtantius alteroger

manitatem precedere ſiuè teſta,ſiuè fortuito euétu? quamobre de

principatu ſe quiſque iudici ſtatuat Mà nó voglio,ne poſſo eſſer

io il giudice di queſta lite,eſsédone ſtati gli antichi,de'qua

ti già s'è inteſo Virgilio;& della medeſima lode, 8 di quel

la inſieme della ſuaabbondanza,hora intenderemo Dionigi

Halicarnaſeo, Varrone, 8 Tibullo;dal quale nell'Eleg.9 del

lib.1.fù il ſuo campo chiamato ſpecial cura di Bacco in quelli
verſi. - - - -- - - - -

, Non tibi ſi pretium Campania terra daretur:
- 3s Non tibi ſi, Bacchi cura, Falernus ager.

Tibullo,

ionigi H Le parole di Dionigi,in cui ragionòdelle ſingolari doti del

"l'Italia ſono appreſo il ſuo interprete nel lib, le ſeguenti
, rife, Cui vitifere regioni cedit, Etruſcus,Albanus, et Falernus agri,

trati,8 illu- vitibus mirum in modum amici, qui plurimos ſimul, e optimos

ſtrati, fruttus minimo cum labore facile ferunt? Et di nuouo,parládo

-
del vino Albano,diſſe,che excepto Falerno,cetera omnia vina

bonitateligè ſuperat.Le parole di Varrone, il quale nel cap.2.

del lib . dell'Agricoltura parimente raccòtaua le lodi del
l'Italia, ſono queſte altre. Quod Farcóferam Campano?.220d

Triticum Apulo?.2uod Vinum Falerno? 2uodoleum Venafrº

Et appreſſo Macrobio nel cap.16 del lib3. de Saturnali. Ad
- vicium optima fert,ager Campanusfrumentum, Falernus vinº

I quali autori diſtinſero il campo, che produceua quel vino,

dal Campano,intendendo della Capuana Campania & noº

già della Felice:eſſendo a quel medeſimo campo conuenº

to il nome di Campano, ſecodo queſta più larga, º non Sº.

ſecondo quell'altrº più riſtretta deſcrittione. Di più, ſe il fºr

detto antico Poeta, riferito da Terentiano Mauro º e verti,

- Cil ii Q
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d'hò reeati a dietro, habbia parlato della propria vua Fa- Per la quali
lerna anch'egli ci dimoſtraua la ſua molta fecondità,8 la ," dee

ſua molta ſtima. Benche inuero egualmente, é la vera Fa- i".

lerna,3 ogni altra nobil vua, poſſono crederſi dette in vino , o fa.

ſteſſo modo per modo di vn comun nome; poſciache anch'lerno ogni

alle volte fa con lo ſteſſo vocabolo appellato ogni no- nobil vino

bil vino;nel qual ſentimento parmi,che l'haueſſe preſo La

tino Pacato nel ſudetto Panegirico all'Imp.Teodoſio,nelle

parole ſeguenti. Nam delicati illi, acfluentes, 6 quales tulit . .
ſepè Reſpublica parum ſe lautosputabant,niſi luxuria vertiſet "º. Pgs

animum, niſi hyberne poculis Roſe innata ſent, niſi eſtiuam in "i":

gemmis capacibus glaciem Falerna fregiſſent.Et ne fù la mede- Gisleberto

ſima vſurpatione aſſai frequente ne ſecoli più baſſi, come , iduſtrati.

può ſcorgerſi nel cap 35. del lib.2. de'Miracoli, 8 nel cap.

i4 del libro della Gloria de'Confeſſori deſcritti da Grego

rio Turonenſe; nell'Epiſtola di Paolo Diacono al Re Deſi

derio nella Vita di S.Maclonio,ò Machute al cap.9;in quel

la di S.Romano, deſcritta da Gisleberto nel cap.14 del lib.

2.& nelle opere di altri autori, che tralaſcio. Così ancora al

parere del Filargiro ſopra il lib.3. della Georgica di Virgi

lio,quel Poeta diede l'aggiſito di Amicleo,ad vn molto buon

cane;& di Creſſa faretra, ad vna faretra aſſai bene acconcia;

º nel primo di queſti Diſcorſi ho dimoſtrato che il nome

di Capania & quelli de ſuoi piaceuoli luoghi, furono comu

sicati dagli ſcrittori ad altri luoghi di altra ſimil lode alla .

loroNe perdiuerſa maniera,che per queſta,s'io non erro,le fiºri? A

Pere, che furono da Plinio annouerate nel ſecondo luogoi" i

ſi le migliori,eran chiamate Falerne (il Ruelio nel cap7. fiſo".

del lib.3 ſtimò,che ſianle Pere,ch'hora ſi dicono. Bergamot- dell'air.

te) poſciache egli così di loro ſcriſſe nel cap. 15 del lib. 15.

Cunitis Cruſtumina gratiſſima proxima ijs Falerna,a potu;quo

riam tanta visſucci abundat. Lattea bac vocantur,in iſque alia

colore nigro donant Syria. Anzi per la celebrità del medeſi- Et dell

movino fu il ſuo nome conceduto ad alcuna coſa che non , "ſº:
eſſendo,nè cibo, nè beuanda, il raſſomigliana ſolamente nel fi colore

colore;& fu il Succino Falerno,da noi detto Ambra; delche , preſe il no

odaſi lo ſteſſo autore, il qualdeSuccini nel cap.3 del lib.37. º lº º
così ragiona. Summa laus Falernis, à vini colore dictis: molli iii A
fºgare perſpicuis. Dal cui dire potremo apprendereº - i V e la

V. V v y G -
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deuolmente,qual fà il colore del vino Falerno, che da Mas

-
tiale nell'Epigr.37. del lib. 2.fù chiamato Foſco. -

95
Condantur parco fuſca Falerna vitro.

& nell'Epigr.77 del lib.8.fù dimoſtrato di color negro,

, Candida nigreſcant vetulo Cryſtalla Falerno,
naand as per la ſua copia finalmente, e per la ſua nobiltà eſſerſido
erbe ottenuto

-

uuto col comun nome appellar. Campano: non parmi, che a

" per qualſiuoglia maniera debba negarſi, poſciache per le
itio, f ſudette medeſime ſue doti, a differenza delodatiſſimi vini

ferenza de dell'Aſia,& della Grecia,egli fu appellato. Vino Latino, con

Eli antichi ai molto più vniuerſal nome.Di ciò mi è autor Silio,il quale,

ººº per dichiarar la ſua ſomma lode, non contento dir conTi

bullo,ch'era di Bacco ſpecial cura, introduſſe con poetica ,

fintione quel nume,che peruenuto nel monte,òver nelcam

po Falerno,il reſe fecondo del ſuo nobil vino,8 ſoggiunſe »

nellib.8,che

-- ---

sor –ex illo tempore diues

Silio,8 Pli- º Tmolus,cº Ambroſiis Aruiſia pocula ſuccis,

,, , Ac Methymna ferac, Latiis ceſſere Falernis.
ſcontrati, 8 Et Plinio Secondo qual altra coſa dirvolle all'hor ch'a vini

illuſtrati di oltramare, ch'eran ſimilmente gli Aſiani, & i Greci,op

poſe il medeſimo Falerno nel cap.14 del lib. 14. in quelle,

parole? Diù tranſmarina in autoritate fuere,cº ad auos vſque

noſtros:quin et Falerno ia reperto.Talche menveraio ſtimola

opinione di coloro, i quali appreſſo Celio Rodigino nel

cap.3o del
lib,28.credeuano, che il Falerno ſia hora il vino,

che naſce nel monte Veſuuio, & ſi chiama Greco: eſſendo

-
ſtati aſſai diuerſi appreſſo gli antichi il Greco,3 il Falerno

;" iAcquiſtò, è parermio, il vino di queſto monte va tal nome,

gree, né per cagione di quei primi Greci di queſta regione, Se.de

Feſuue die ſuoi vicini Napoletani:mà de'medeſimi Napoletani Grecia

e iº queſto dell'età de'Longobardi, percioche i primi Romani non dia

i" ſtinſero i noſtri vini ſecondo le varietà delle noſtre nationis,

“eſſendo già ogni luogo d'Italia diuenuto del loro, e del

- Latin nome: madouetter diſtinguergli in queſta manierai

ſudetti Longobardi, da quali il Veſuuio, che nel lortempº

appartenne a Napoletanicome ſi ſcorge dal Capitolare dei

Beneuentano Principe Sicardo, 8 io dimoſtrai nella Pºr

ſcrittione del Dueato di Bencuéto, n6 fù poſſeduto gii" -

i
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mà nella ſomiglianza del vino Falerno all'Ambra piu fi- Coaſeraen

na, è d'vma temperata lucidezza, che ſi è inteſa da Plinio º º sine

non molto à dietro, può ſcorgerſi quel che peraltro non ,i
dee eſſer ignoto, che quel vino per comun vſo,oſſeruato ne'i

tempi antichi di ogni altro vino, conſeruandoſi per aſſai laonde ai mi

lungo ſpatio d'anni ne'vaſi,rimanea congelato in guiſa, che nor miſura

quel ſuo paragone appariua più manifeſto, 8 più propor- ºi prez

tionato con la miglior Ambra la qual perciò di Ambra Fa-ºri

lerna acquiſtaua il nome. Del ſuo congelarſi ci è autor Pli-,

nio Secondo nel cap.4 del lib.14 che ſi recherà di qui a po

co;per la qual coſa diuenendo di minor miſura, hebbe luo

go quel motto di Cicerone, il quale, come racconta Macro

bio nel cap.3. del lib.2. de Saturnali, cum apud Damaſippum Cicerone, e

cenaret,e ille mediocri vine appoſito,diceret. Bibite Falernum Varrººº

hoc:annorum quadraginta eſt. Bene,inquitetatem fert.Mà ne ,"

creſceua al ſuo ſignore veilità maggiore, s'io ben compren-“

do da quelche diſſe Varrone nel cap.65.del lib. 1 dell'Agri

coltura in quelle parole. Genera ſunt vini, in quo Falerna;que

quantò plures annos conditahabuerunt, tantò cum prompta ſunt

fruttuoſiora. Il medeſimo Plinioin queſto Diſcorſo noſtro senche il te.

autor famigliare, dolendoſi nel cap.4 del lib,19 dell'immo uerlo ai mot

derato luſſo de'ſuoi tempi, diſſe, che ſarebbe ſtata purtole- e antrºita

rabilcoſa inueterari vina, ſacciſque caſtrari, nec cuiquam adeò ſiuſe da me

longam eſſe vitam,vt non ante ſe genita potet, Talche ſi hauea iſi

à vile quel vino, il quale, è per la diligenza del ſuo ſignore,

ò pure per dono della natura, non haueſſe ottenuta l'età di,

molti anni, come in parte nell'eſſempio del vino di Sorren-,

to ſi è poco innanzi inteſo da Strabone; & anche può ſcor .

gerſi da quelche Plinio, ragionando degli altri ſudetti vini,

º di Capania,diuenuti famoſi nell'età ſua, diſſe, che del Pom

rº Peano ſummum deeemannorum incrementum eſt, nihilteneſia ,

a º cºnferente: ciò è,che non potendo conſeruarſi per molti an- -

rzº ºi,nè men giungeua a molta ſtima nè di molta vtilità era al

reº º fignore. Ma i Medici non laſciauan d'ammonire,che ti

I

º

giº

e

º

ºtrei vini di grande antichità, è ſingolarmente il Faler

ºra di grane danno in ſentenza de'quali il medeſimo Pli

ºſcriſſe nel cap.1. del lib.23. ch'egli nee in nouitate, nec in

iºia vetuſtate corpori ſalubre eſi. Media eius atas è quintode-,

ºsanºincipit. Her non in rigido potuſiomashovtile non item.

V v v 2 dia
a

-



524 B 1 S C 6 R S o III.

i

-

-

in calido:cº in diutina tuſſi ſorbetur meri vtiliter à ieiunis: ité

« in quartanis Nullo eque uena excitātur:aluumſiſtit:corpus alit.

creditum eſt, obſcuritatem viſus facere; nec prodeſſe neruis,aut

veſice. Fin qua Plinio. Et Ateneo nel lib. 1. di opinione di

Galeno ancor diſſe appreſſo il ſuo interprete, che Falernum

vinii potui anno decimo tempeſtiuum eſt,o ab anno decimoquiº

-. to ad vigeſimum. vetuſtius autem caput dolore afficit, ci neruos

Cicerone ri tentat.Secódo il qual buen conſeglio ancor parlana del bere

i" ; queſti vini Falerni di vna mediocre antichità il ſudetto Ci

s" &" cerone nel Bruto,facédone paragone cò la diſcreta imitatio

ſtrato, ne degli artifici del dire,vſati da autori, è troppo antichi, è

troppo moderni,8 dicedo in tal modo.Tbucydidesreri geſta

rie proniiciatione ſincerus, & grandis etiam fuit:hoc forenſe câcer

tatorium iudiciale non trattauit gemus: orationes autem, quas

interpoſuit(multa enim ſunt)eas ego laudare ſoleo: imitari neque

poſim ſi velin:nec velim,fortaſſe,ſi poſſim. Vtſi quis Falerno vi

no deletteturiſed eo nec ita nouo, vt proximis conſulibus matum

velit;nec rurſus ità vetere, vi Opimium, aut Anicium conſulem

querat(il vino,ch'era ſtato raccolto nell'àno del Cóſolato di

Lucio Opimio, vinceua di antichità ogni altro vino,delche

ragionerò hor hora, & Lucio Anicio fà Conſole alquanto

prima di lui)Atqui ee nota ſunt optime. Credo ſed mimia vetu

ſtas nec habeteam, quam querimus ſuauitatem,(cara ad vmap

petito ben regolato) nec eſt iam ſanè tolerabilis (da huomini

ben compoſti) Nùm igitur qui hoc ſentiat ſi is potare velit, de

dolio ſibihauriendum putet ? minimè;ſed quandam ſequetarata

tem:Sic egoiſtis cenſuerim,e nouamiſtam,quaſi de nouſto, ac la

cuferuidam orationem fugiendam, nec illi preclaram Tbucydidi

mimis veterem,tanquàm Anicianam notam perſequendam. Così

- Cicerone.

sta largata Fì nondimeno come ſi è dichiarato,tanto più caro il Fas

del vino Fa- lerno,quato era di maggior antichità; alla quale attendan

fernº fà em- doſi con molta cura, fu riputato, eſſer ſua ſpecial proprietà

";ilpoterſi coſeruar più lungamente di tutti gli altri vini per
e sene. la qual cagione Petronio Arbitro deſcrittendo nel cap. 34.

della ſua Satiravna ambitioſa cena,finſe che vi furono reca

te alcune Anfore di vetro,diligentergypſate, quarum in cerui

cibus pittacia erant affixa cum hoc titulo Falernum Opinianum

agnorum centum. Franceſco Piteo annotando queſto luogo,

- , - - - ne a

l
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seripteſe l'autore, dicendo, che non admodùm conuenicnter

additum eſt.Annorum centum; & allegò il ragionamento,che franºſº

del vino Falerno fece Cicerone nel Bruto,riferito pur horai"ri

Mà ſi è pur hora anche inteſo, che i medici eran quelli, ini,Ai

quali biaſimauano il vero Falerno di molti anni, a quali non difeſo, 3 il.

era data orecchia da chi ne prendeua diletto(8 douea,come luſtrate,

per vn vanto eſſer più caro)parendomi più toſto, che quel

Satirico volle notare con la vanità di colui, che daua quella

cena, la vanità in quel ſecolo, aſſai comune, onde molti dar Smaltendº

ſoleano alero conuitati con finti titoli di vini antichiſſimi,"a
quelli,che è nò eran di veruna antichità,ò vero eran dian i.i",

tichità aſſai minore, ilche argutamente fu notato da Mar- era di anti

tiale nell'Epigr. 65 del lib.7. ebitd veruna

55- Potaui modò conſulare vinum. º .. . . . .

sar -2uaris quàm vetus,atque liberale? " -

», Ipſo conſule conditum: ſed ipſe, - "a"
so- .2uiponebat,erat, Seuere,conſul. . . . . -

Sù le bocche di quei vaſi di Petronio non donealeggerſi ſe

gaato il numero degli anni di quel vino,mà bé quello degli i e

anni, ne'quali vi era ſtato ripoſto, 8 chiuſo con ſigilli, come

peraltro ſolea farſi Etal noſtro propoſito del conſeruarſi il .

Falerno a queſto modo inteſe il medeſimo Martiale nell' .

Epigr.ro6, del lib.13. benche l'appellò col nome di Maſſico,

che valea lo ſteſſo, come ſi è aunertito più volte, dicendo,

55 De Sinueſſanis venerunt Maſſica pralis:

23 * Condita quoqueris conſule? nullus erat.

Et nell' Epigr. 74 dellib.9, alludendo alla lunghiſſima età ,

ſua, il chiamò immortale in quel verſo, - e

» Addere quid ceſſas puerimmortale Falernum.

Nè Petronio co quel vocabolo di Falerno opimiane,il qua piceusſi Fa

le fù introdotto per l'occaſione dichiarataci da Plinio Se ierno 5 p .

condo nel cap.4 del lib.14 intendervolle di altro, che della Aſ I A N o

inolta antichità di quel vino, cercata di perſuaderſi altrui. iº:

le parole di Plinio, onde anche ſi dichiaran molte coſedi"

Sºle ch'hò dette ſono le ſeguenti.Anno fuit omnium generi, di luci,

"ita LopinioConſulecum C.Gracchus Tribunus plebem ſº- Opimio, ſi

ºmbus agitans, interemptus,ea celi temperies fulſit, quam ºrº ºrº
ºltura vocit:Solis opere,natali Vrbis DcxxxIII i;duranta; "º conſerº

º inaducentis feriannis, iam in ſpeciem redattamellis “

aſperi

-

- i
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eſperiezenim hee natura vinis in vetuſtate eſi, nei poteri perſº

queant ſi non pernincataqua,vſque in amaritudinem cerie indº

medicamenta ſunt quo fit,vt eius temporis eſtimatione in ſingº

la amphoras centeni nummi ſtatuantur. Fin quà Plinio Talche

dal nome del conſole opinio preſero il nome queivini,che º

raccolti in grandiſſima copia fin dall'anno del ſuo conſola

to, furono per più di vn ſecolo conſeruati ne'loro vaſi: l'ane

tichità de'quali era maggior di quella di tutti gli altri; Pº:

ſciache da quel tempo, come affermò lo ſteſſo autore nel

- c.14 del ſudetto libro, nacque poi quel coſtume, iam intelli

gente,diſſe egli ſuum bonum Italia: non dum tamen iſta generº

in claritate erantita: omnia tunc genita vni, habebant conſulti

radi petto nomen. Mà ſe queſto è vero il Falerno Opimiano di Petrº

ii, nio,che ſi affermaua eſſer di cento anni:ò manifeſtamentº

illuſtrata, non era del vero, è pure eſſendo potuto parere del vero,co

uerrà crederſi, che quell'autorviſſe cento anni appreſſo al

ſudetto Opimio,8 nell'anno 734 di Roma,al qual ſi attri

Non credº buiſce età più baſſa dell'anno 8oo, percioche vogliono, che

:"; viſſe imperando Nerone. Mà à Plinio,che conſentì,pronarſi

º".", al ſuo tempo del vero opimiano, eſſendº già traſcorſi º
frua per quel conſole quaſi ducento anni contradice con aperta ſtar

aſſai lungo renza il noſtro Velleio;il quale nel lib.2.hebbe per falſo,che

ſpatio di an- ſi fuſſe potuto conſeruar alcun vino, né men per 15o annº
Prº, ſcriuendo del medeſimo Opimio,che fù egli colui a quº cº

veteio da ſule celeberrimum opiniani vini nomen, quodiam nullºeſe,

pin, See, ſpatio annorum colligipeteſt; cum ab eoſint anni CLI. Certa

d ſcorde. mente del Falerno, che fù chiamato immortale da Martials,

diſſe quel Damaſippo appreſſo Macrobio nel luogoallegatº

- alquanto à dietro, che ne daua nella ſua cena di quello di

- quaranta anni, quaſiche di vna aſſai grade antichità benche

Strabone riferiſce nel lib. 11. di alcuni vini di Aſia, che ſi

- conſeruauano per tre eta intiere, le quali ſogliono comprº

derlo ſpatio di cento anni. Et queſto baſti del vino Faler

no,copioſiſſimo, é lodatiſſimo;& per la ſua lunga età,ben

che dannoſo, molto più pregiato del quale & degli altri no

tri vini,io non ho voluto raccogliere tutti i detti deglianº

tichi autori che nulla più di quel che ſi e inteſo, dichiaraº º

doci,noia più toſto, che diletto hauerebber recata sa . *

inita, ſed ceteris vinis commendandis minima aliqua mistura,

N

s

t
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- Mà à me non è caduto di mente, che hauendo ioipi Il vino pro

ſcorſo precedenteragionato delcampo Falerno,non ricuſai, ºrº ºleº
r eſſer vero, che iui habitarono gli Aminei, popolive-ºº dI«

nuti dalla Teſſagliaiº che vi haueſſer portate delle loro vi ,i
ti del nome delquali fuſſe ſtata chiamata quella regione per Aminei ſia

alcun tempo hauendone autori Macrobio&Ariſtotile,che e sate ai

inirecaisiche ivinoAmineo.mentouato ſpeſſe volte dagliiti
autori Greci, º da Latini,denerebbe eſſere ſtato lo ſteſſo, i “

che il Falerno: ilche altri non affermò giamai: & Virgilio

manifeſtamente gli diſtinſe in quelli verſi del lib. 2. della ,

Georgica, parlando dellevue,º de'vini più lodati.
pr i -Et quote carmine dicam, Fà diuerſo

o Rbeticarneccellisideo contende Falermis. dal vino Fa

» Sunt & Amineavites,firmiſſima vina.: a Israe. ,

Di più il vino Falerno non eſſendo ſtato propriamente di . .

altro campo, che di quello della noſtra Campania, già ap

pellato con lo ſteſſo nome,8 per qualche maniera anche del

monte Gauro:fu all'incontro l'Amineo,benche di varie ſor- E,fa di più

ti ſecondo la varietà de'terreni, la qual può molto à tramu- di on luogo,

tarla natura delle viti:mà Palladio diſſe nel cap.9.del lib.3. nº per cºncor

dell'Agricoltura, eſſer prerogatiua ſpeciale delle viti Ami-:s",

nce che vbicumque ſine vinum pulcherrimun reddunti fù di "i

coil vino Amineo quaſi di ogni luogo,onde da vm fol Colugo di egual

mella nel ſolo cap.9 del lib.3 fù attribuito al campoArdea- lede

tino, al Carſeolano, 3 all'Albano; & da altri ad altre regio- -

ni, nè da tutti, concordi alla ſudetta ſentenza di Palladio,i":
con vna ſteſſa lode. Galeno nel cap.3. del lib.1. degli Anti-" i

doti ſcriſſe, che naſceua ne'colli appreſſo Napoli: ſed tenue,

nec tale, quale in Sicilia, 6 Bithynia naſcitur. Il cui dire mi

toglie dal penſiero,ch'egli haneſſe inteſo del vino del mon

teVeſuuio,prodotto dalle Vue Gemelle, che Plinio Secon

do numerò frà le ſpecie delle Aminee, delle quali già ſi è

parlato. Sarà adunque ſtato benvero che i Teſſali Aminei,

inteſi pergli Pelaſgi,come di opinione di Dionigi Halicar

naſco nel ſudetto luogo accennai, 8 più à diſteſodichiare

rò nel Diſcorſo ſeguente vennero di Teſſaglia nel campo, il

Quai poi fu chiamato Falerno: ma che vi haueſſercondotte

ſeco le loro viti, queſta douette eſſer congettura di alcun

Srammatico, che andando dietro alla ſomiglianza de no

g - - - - - mi,
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- ſmi, pensò, l'vua & il vino Amineo, ſparſo poi per varie re

- gioni, eſſer la prima volta ſcato recato dagli Aminei Teſſali

in Campania: quaſiche paſſatane in Italia la notitia molto

piu probabilmente in tempi alla più baſſi, non faſſer potu

ferendº ben te eſſerci poi ſtate le viti traſpiantate . Vien certamente il

,"vino Amineo numerato fra vini Greci come parmi, che i
,“debbano intendere le parole di quell'Editto Cenſorio di

Publio Licinio Crauſo, 8 di Lucio Gialio Ceſare,riferite da

Plinio Secondo nel cap. 14 del lib 14 per le quali anno Vrbis

condita DCLXXV edixerunt, nè quas vinum Gracum, Ami

miunque ottonis arisſingula quadrantalia venderet. Et le pa

role ancora del Giuriſconſulto Procolo nella leg. 16. del

- - - - Tit.6 del lib.33 de'Digeſti,le quali invari Codici ſi leggo

plinio Sec. no variamente: ma per queſto raffronto, ch'io ne fo con

3: Procolo quelle del ſudetto Editto, non dubbito, che la ſincera lor

Giuriſc. ri lettione ſia queſta. Si ita eſſet legatum vinum amphorarium,

ºratº Austrer, Gracum & dulcia omnia : nibilinter dulcia, niſi quod

º poiionisfaiſet,legatumputat Zabeo ex collarione viniamphora

rii,quod non improbo. Et le lodi,ch'eran concedute al mede

ſimo vino, non diſſimili da quelle del vino Falerno, rende

Aua a in uan quella congettura aſſai ſimile al vero. Mà delle etimo
f, i logie de vocaboli, e delle loro origini, ſe non ſe ne fuſſe,

giafuren va hauuta chiara certezza, abbondarono ſempre ſecondo la a

rie le ºpinio varietà degl'ingegni,varie opinioni; &Seruio,ò di ſuo,ò d'
afta, altrui parere, ſopra il ſudettolib.2. della Georgica di Virgi

lio ſi perſuaſe, che Amineum dittum eſt, quaſi# minio, id eſi

rubore;mam album eſt.Nè ſon mancati alcuni moderni autori,

i quali appreſſo il La Cerda ne' Cómentari; ſopra l'allegato

luogo del medeſimo Poeta penſarono,che da Galeno 8 da

altri Medici per vini Aminei furono inteſi gli auſteri;dalche

egli inuero non diſcorde, chiamò auſtere le vue Gemelle s

nelle parole recate mentre ſi ragionò di eſſe vue, il cui ſapo

re fù detto aſpriſſimo da Plinio Secondo, dal quale frà le º

Aminee furono collocate. Mà di qui ſeguirebbe, che i vini

Aminei Napoletani ſarebbero ſtati quelli, che naſceuano

nel Veſuuio,douel'Vue Gemelle eran molto feconde;& che

delle tre ſpecie del Falerno, raccontateci dallo ſteſſo Plinio

non molto à dietro, douea eſſer Aminea quella, ch'era ,

auſtera:delche ſia di altri il giudicare,ch'io del noſtro annº

paſſerò all'ultima ſtagione. VI. Oglio
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ri oglia alle campania finito i
- - - - - a , e , i

i i più di ogni altro e . .

:: º

Non poſſono con buona ragione entrar in queſta raccol-ºfº

is alecaſtagne Napoletane benche da Plinio Secondo furono "i,-
º aſſai lodate nel cap.23. del lib.15.in quelle parole. Patria lau-ie Nas

i datiſimis Tarentum, e in Campania Neapoli: eſſendo il mio goletane,

i principal intento, ragionar delle lodi comuni di queſta re

i gione frà le cui molte ſorti di delitie, qual conueneuol luo

gohauerpotrebbero le Caſtagne, quantunque più di quelle -

sº: dimolti altri luoghi pregiate º le quali da lui inuero nella o º º i

la ſua copioſa deſcrittione della valuerſal hiſtoria naturale,

gi, non douean tralaſciarſi. Chiuderà adunque il noſtro frutti- si chiude

i ſero anno Campano l'Oglio, premuto dallenoſtre oliue "".
º poſciache per ſentenza del medeſimo Plinio nel cap. 5; del,io

lib3 nuſquam generoſior Olealiquor.Anche à dietro ſi è inte- di queſta re

ſodaVirgilio, che il terreno di Campania eſſendo acconcio gione di gran

a produrre,8 de'vini, & delle biade & de paſcoli in molta Pºsº

mº abbondanza, altrettanto ferax olea eſt. Nelche parmi da no

i fichela uatura figuaſivna cºlata artificioſa maeſtra si au, ze.

º delle delitie" a queſta regione " i

gli fecondità di Oglio che di Roſe di molta ſtima (Roſa, erguenti

diſſe Plifiio nel c.4 dei lib-21.oleo maceratur)accioche poi in -

Capua,8 in Napoli ſe ne fuſſer potuti coporre gli vnguenti

ſopra tutti gli altri celebrati Fù grande il trafico dell'Oglio pi cui il trai

in Capua;& ne prendo l'argométo dal dire di Paolo Giuriſ-fº in capº

ºnſulto nella ſeg.6o del Tita del lib, 45 de'Digeſti,il qua ," -

º ſcrivendo delle stipulationi recò l'eſsepio di quell'Oglio, sº

che fuſſe ſtato promeſſo darſi nella medeſima città, dicen-,

a do. Idem eritré ſi capua certum olei pondus dari quis ſtipule- . . .

º Mà Varrone vuol, che quel così celebre fà il Venafra- Ma quel cs

no come affermò nelle parole recate alquito à dietro, nè ſa- si lodato fà

prei dire, ſe togliendo alla noſtra Campania con quella città prºpriº:
a ºcor queſta lode, della quale Strabone vuol per ogni ma- º deli" º.

a ºra, che a noi ne comuenne buona parte, numerando neli".

º5 irà l'altre fecondità di queſta regione che et Oleiferax pania,

a divenafranus trattus predittis campi contiguus. Et inuero º

a ºptuoua,ch'hora n'habbiamo l'ottimo oglio di vena
N - X x x fro
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Strabone,º fro douea raccoglierſi dal ſuo territorio, ch'era verſo la Ci

".." pania & appito in quella ſaa parte la qual chiamauaſi Lici.

"una onde il Liciniamo oglio hebbe maggior fama di ogni

altro oglio d'Italia, la qual comunemente otteneua la pal

º ºº ma di tutti, Rrincipatum diſſe Plinio Secondo nel cap del-

º lib. 15,in hoc quoq; bono obtine it Italia toto orbe: maximèagre ,
- - - - - - - -

Venafrana,einſpue parte quellicinianumfundit oleumºtºnde &

, Licinia gloria precipua oliua.Vnguenta hancpalmam dederemº i

sommodato ipſis odore: dedit & palatum, delicatiore ſententia

E, per sei Così Plinio Mà eſpreſſaméte Martiale chiamando Venafrº

snodo Cam città Campana alla Campania attribuì il ſuo Oglio,ſcritica

Pºº'ºº donenel lib, 13 queſti verſi i 3 eig

ii a Hoctibi campani ſudanitbacca Venafri-i, a

fresiaia. » ºnguentum quaties ſumii, ſtud olet,

al qual baſtò dirne queſta ſola per la ſua maggior lode.

i quantique foſſe ſtato ancor molto lodato perſo ſuo ſe ne-

Plinio Sec. cibi, come ſi è inteſo da Plinio, il qual hauendone parlato

illuſtrato nel ſecondo luogo, accennar volle, che la ſua maggiorece

lebrità fu perglivriguentiCampani.

- si è a si

WII. La Campania Felice feconda di biade. Special

mente dei Farra, ondeA componeua l'Halica, di

maggior lode quì ch'altrue Feconda della

Siligine, del Miglio, di del Trago.

- . . . -

r-na-A Mapstera, chio habbia tralaſciata con l'Eſtatedaias

ºi de la ſtro cosìfecondo anno Campano,ancorla fecondiſſima lo

º de delle noſtre biade; ilche ſarebbe aſſai vero, ſe gli antichi
Felice,non ri

ſtretta ad v- - -- - - -

ma ſala, ſia quella ſola ſtagione da quali fu affermato, che in alcunino

tiene dell'an ſtri terreni ſucceſſiuamente in vari tempi divn anno ſolo

º non vna ſola ſemente ſi mieteua.L'Eitate adunque della no

º ſtra Campania eſſendo per dir così divn'anno intiero, an

derò io raccogliendo primieramente le lodi vainerſali del

- - le ſue biade;& poi quelle di alcune di eſſe che ſingolarmen

-

- 1 -

Aº ed una te, furono più celebrate. Delle biade diſſe Plinio Secondo

ºſºrte di nel cap7. del lib.18, che ſuntduº prima earum genera. Frº
º taia. mentavt Triticum, Hordeum: & Legumina vs Faba,º"

- - - talche

ſcrittori ci haueſſer detto che qui ſi faceua la lorº accolta in
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falche fù general lode quella de'noſtri frumenti onde Colu . 5

mella nel c.8.dell.3 dell'Agricoltura ragionando, che la na- Sºssella,

tura habbia ancor più di vn luogo ſolo de'medeſimi doni º"dotato diſſe in queſto modo.Adgenera frugii redeo Mgfiam,i raico

Kybiamque largis aiuntabundare frumentis: nec tamen Apulos,

Campanoſq; opimis defici ſegetibus.Nè in più riſtretto parla

re altro dirvolle Dionigi Africano, che ſi è recato è dietro,

chiamadoi Campani càpigrauidi,& carichi di ſpighe. Tal

che nè men deueraſſi interpretarVarrone in altra maniera varroae, a

il qual diſſe, che ad vicium & perciò conuerra intenderſi di Dionigi Ha

qualſiuoglia biada di vſo humano, optima fert ager Camparlisar ricºn

sus Frumentum, Falernus vinum. Nè altro crederemo di ºttº

Dionigi Halicarnaſco, e di Liuio, i quali raccontano che i“

Romani ſpeſſe volte in aſſai graui loro careſtie mandarono ,

per frumento in queſte contrade. Nell'anno del conſolato di . . .

Tito Geganio Macerino, 8 di Publio Minutio, che fù di

Roma il 26 1,diſſe Dionigi nel lib.7.che quel Senato legatos

dimiſet in Etruriam, o Campaniam, 6 in agrum Pomptinum, Fà aſſai via

vi quantammarinam poſſens, frumenti copiam coemeré (nel"
Greco è . cirov irar nº sear.) i quali riſtrettamente venne"ili

ro in Cuma, poſſedendoſi a quel tempoda'Cumani il feco- se'tempi più

diſſimo campo Leborio chiamato ancor Flegreo nella qualastici,

città di nuono nell'anno del Tribunato Conſolare di Marco

Fabio Vibulano, di Marco Foſſio, & di Lucio Sergio Fide

denate, che ſimilmente di Roma fu l'anno 32o, i medeſimi

Romani mandarono per frumento, º ancor la terza volta a

dopo ventidue altri anni nel conſolato di Marco Papirio, 3.

di Caio Nautio Rutilo,percioche era, forſe aſſai facile ilco

durlo per via del mare;delche diuiſamente così ſcriſſe il ſuº

detto Liuio nel lib.4 Famem cultoribus agrornmtimentes(per

la peſtilenza, onde gran copia d'huomini era mancata) in

Etruriam,Pomptimumque agrum, c Cumas,poſtremò in Sicis

liam quoquefrumenti cauſa miſere.Etappreſſo. Dimiſſiscirca

ºmnes populos legatis,qui Etruſcum mare, quique Tiberim ac

colunt, ad frumentum mercandum, ſuperbè ab Samnitibus, qui

Capuam hahebant,Cumaſque(allude al medeſimo campo Le- -

borio ma ſe i sanniti furono giamai ſignori di Capua, 8 di -

Cuma,ſi riſaprà altrone)legati prohibiti commercio ſunt. Così -

Liuio. Ancor Cicerone nell'Orat.» contro Rullo general

VII Xxx 2 MacInte
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º,ºº ºi mente delle vettouaglie d'ogni ſorte del campo Campane,

i.: -º ciò è della Campania Felice non intiera,eſſerſi ſoſtenuti da

- " Romani i loro eſerciti molto dapoi nella guerra italica,

- - - parlando al Romano Popolo, diſſe.An oblitieſtis, Italico bel

lo,amiſſis ceteris veſtigalibus, quantos agri Campani fruttibus

exercitus alueritis º li quale nella ſteſſa oratione, 8 nella ,

precedeteaffermò nel medeſimo ſentimento, ch'era purque

tto campo tuttauia al ſuo tempo: ſubſidium annone: horreum

s: belli:horreum legionum:ſolatium annona. Et certaméte fi à gli

º antichi l'vſo di più ſorti di biade aſſai comune: come,

per nonandarne ricercando argomenti più lontani, le ſteſſe

lodi, date più ſpecialmente alle biade della noſtra Campa

nia, le quali non eran frumento, ci poſſono dimoſtrare.

1.aatign, Fù di queſta regione aſſai lodata quella ſpecial ſorte di

fi quei fru-biada, dalla quale Strabone nel lib,5 preſe argomento della

mente della molta fecondità ſua,dicendo appreſſo il ſuo interprete che

º fertilitatisindicium eſt,quòdfrumentumibi naſciturpraſtanti.

º"f" mum: triticum inquam, ex quo Alica fit(nel Greco è. xi rºtos .

Ziti, per lo qual vocabolo ſenza controuerſia vien da tutti gl'in

terpreti di ogni altro autor Greco, che l'habbia uſato inteſa

; l'Halica)omnipraſtantior Oryza omnique ferèalio frumentariº

pella qual alimento. Il frumento, il quai naſcena di così gran lode nella

ſºa tode Campania, al dire di Varrone nei tap.z del lib.1. dell'Agri

º,ºº coltura era il Farro,del quale non ſi ritrouaua il migliore,

- altroue.Quod Far conferam Campano? guod Triticum Apuloi

Ma il medeſimo Geografo par,ch inteſe della Zea: percio

che della Zea dichiarò eſſer fecondiſſimo il più nobil no

ſtro terreno.Traditum memoria eſi,qua dam Campania aruato

Talche face- to anno conſeri: bis Zea, tertiàm Panico: quellametiam quartº

dei 'Halica ſatu olera producere. Della qual Zea chiamata ancor peral

aiºº tro nome. Seme diſſe Plinio Secondo nel cap.11 del lib.18.

"che ſi componeua l'Halica. Alicafit e zea, quam semenati
i. ,pellauimus. Etappreſſo. Alica adulterina fit maximè quidemº

a me diceſi Zea,qua in Africa degenerat.Etnel cap.25.dellib.22.Zreº

Anche dº qua Alicam fieri diximus,efficacior etiam bordeacea videturº
irarros meſiris moliior.Tuttauia à queſto ſi oppone il medeſimo Pli

stragones nio, benche peraltro aſſai bene a Strabone ſia concordein

p, S, quelle parole, ragionando pur di quel così fecondo noſtro

siſcontrati, campo nel ſudetto cap.11 del lib.18;il quale feritur totoº
- i - - . no,

-
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no Panico ſemel, bis Farre. Talche la Zea di Strabone fù il Nº furono

Farro di Varrone,8 di Plinio; & d'vna ſola biada faceuaſi l'" "

Halica,benche ella fuſſe chiamata con due nomi. Conter- f". - ai",

marſi par queſto da quelche manifeſtamente affermò Dio-pio nome.

nigi Halicarnaſeo nel lib.2;il qual diſſe,come in latino ſuo- strabone ,

nano le ſue parole, che vocabant antiqui ſacras nuptias, Roma- varron, i

na quadam appellatione rem exprimentes,confarreatione:à Far- nio Sec &

ri: communicatione,quod nos Zeam vocamus. Dionigi Ha
Diſtinſe nondimeno Plinio il Farro dalla Zea, & accen-i ConCorn

nando,che di queſta fù la ſtima minore,& che non ſe ne te- “

nea conto,doue ſi fuſſe hauuto del Farro,ſoggiunſe, che na Fa biaſi,

ſteua di gran pregio nella Campania,doue ſe ne compone- che la 2 i

ua l'Halica ſudetta, lodata più d'ogni altra per la qual coſa vſaua in di

qui del Farro douea eſſer gran careſtia. Qui 2 ea vtitur(così ſºttº

diſſe nel cap 8. delib.18) non habent Far eſ & hec Italia in º";
Campania maximè, Semengue appellatur. Et nel ſeguente cap. .4, lui

11. Sedinter prima dicatur e Alice ratio, praſtantiſſima, ſalu-te la migliore

berrimeque,que palma frugum(per Halica qui, º altre volte in campanº

inteſe la biada,onde ella ſi componena)indubitanter Italiam

contingit. Fitſine dubio et in AEgypto:ſedadmodi, ſpernenda. In

Italia verò pluribus locis, ſicut Veronenſi, Piſanoque agro: in
Campania tamen laudatiſſima. Adunque il lodatiſſimo Farro i" parreb

Campano di Varrone, 8 quella ſorte di frumento, così pre-,i

giato di Strabone, fa propriamente la Zea, & come oſſeruò che fù comune

l'Autor della Vniuerſale Hiſtoria delle Piante nel cap.1. del nºme di ogni

lib.4 Farprò omni frumenti genere è ueteribus uſurpatum fuit. ººº

bine Far Triticeum pro Tritico;& Far Hordeaceum, pro Hor

deo;e& Far Adoreum Columella lib,8. cap.5. Riman per ogni ,

modo quel primo dubbio in piede; percioche, 8 i ionigi -

parlò riſtrettamente della Zea, & nella ſteſſa manierainte- - - -

ſe del farrosº molto più Varrone che diſſe 2 ed Far con ua a lui:
feram Campano quod Triticum Apulo? Anzi à ben conſiderarſir": -

cioche del Farro, della zea, & dell'Halica ſcriſſe il medeſi-,i

mo Plinio nel più volte citato cap.11, del lib.18. potrà ap- proprio Far.

parire, ch'egli del Farro,8 della Zea parlò, come divna ſola ro, e colui

biada-klauea propoſto,voler trattare dell'Halica, quepalmaf"7; -

figum indubitaner italiani contingitº celebrando più del"
l'altre la Campana ſeguì a deſcrittere il noſtro campo Lebo-roveri,

rio, per le qualità del ſuo terreno, 8 del ſuo ſito fecondiſſi
VII, - - - - - I RO
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mo d'ogni biada, il quale ſeritur toto anno Panico ſemel bis

- - Farre; & ſenza dimora ſoggiunſe, che Alica fit è Zea, quan

"i semen appellanimus;& hauedo poi inſegnato il modo diffi

", gerla" à dire, che poſtea (mirum diffu) admiſcetur creta,

con ſe ſteſſi, qua tranſit in corpus,colorem ſue,et teneritatem affert. Inuenitºr

bet inter Puteolossº Neapolim in colle, Leucogeoi"
e tataue diui Auguſti decretum, quo annua vicena milla Neapoli

tanis prò eo numerari iuſit è Fiſco ſuo,coloniam deducens Ca

puam: adiecitgue cauſam afferendi; quoniam negaſſent Campº

ni, Alicam confici ſine eo metallo poſſe. In qual guiſa adunqueº

à qual fine,mentouar il campo Leborio,ferace del Farroſº

l'Halica per cagion della quale di quel campo hauea ragio

- nato non del Farro, mà della Zea, che firiputa diuerſa ſortº

di biada,ſi componeua? Ancor nel c.5 del lib. 3. egli moltº

lodò lo ſteſſo capo per la ſua meſſe di cui ſi faceual'Halicº

dicendo della noſtra Cipania,che ibi Laborini campi ſternº

Il Mattioli, tur,º in delicias Alica politur meſis. Queſte coſe non furonº

& ,Aitºr conſiderate, né dal Mattioli, nè dal ſudetto Autore della e

i" Hiſtoria delle piante, i quali hebbero per fermo, che l'Halica

pi, ſi faceua della Zea, & non già del Farro; & il Mattioli ſopra

il cap.87 del lib.2 di Dioſcoride, hauédo aſſai bene à fauor

del creder ſuo recato quelche di ſentenza di Aſclepiade nº

fù detto da Galeno nel lib,7 della Compoſitione de'Medi

caméti;& da Aetio nel cap.45. del lib.9. di autorità diAl

chigene, pensò, che ſimilmente Plinio fù dello ſteſſo dirti

- dal quale inuero ſe laZeanò fu confuſa col Farro:fu del Far

ro, & della Zea della noſtra Campania parlato come divna

nas.i ia ſola biada. Diremo forſe che qui per virtù del terreno lº
sai luoghi Zea ſi tramutata nel Farro, la qual era ben di tal natura º

è a varie che facilmente in altra biada ſi cangiauai Apud Grecos,diſº
ormato i lo ſteſſo Plinio nel cap.1 o del lib.18 eſt Zea:traduntgueedº

ac Tiphen,cum ſint degeneres,redire adfrumentum ſi piſtaſeri

ro, come egli afferma nell'antecedente cap. 8. che frumenti

- genera non cadem vbiqueineque vbi endem ſunt iſden nomini

hns. Et appreſſo, che vulgatiſſimn Far, puod Adoreum uettrº

appellamere, Siligo, Triticumbec plurima terris communis al

l'incontro la Zea fuori dell'Italia per lo ſuo ſteſſo dire,fu pc

culiare di alcune regioni , 8 della Grecia isola"
Cn r

tur,nee protinàs,ſed tertio anno. Certamente eſſendo ben vº.

i;
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onde il ſuo nome fu detto da Dionigi eſſer Greco. Le paro

le di Plinio ſon queſte. Arinca Galliarum propria copioſa &

Italia eſi.AEgypto adtem,ac Syria,Ciliciaque,o Aſia,6 Gra

cie peculiares Zea, olyra, Tiphe. Et per queſta cagione ſog

giúſe ſenza altra dimora che qui Zea vtitur,non habentFar:

eſt et bec Italia in Capania maximè,Semenq, appellatur.Talche

la Zea eſſendo biada della Grecia, & Greco queſto ſuo no- It da eresi

me anche nel Greco Poeta Homero egli volle ritrouarne l'u- º pºllaiº

ſurpatione, dicedo. Hoc habet nomen Zea res preclara, vt mox

docebimus;propter quam Homerus Zeisa per ipovra dixit(il luo

go di Homero è nel lib.2 della Iliade) non vt aliqui arbitri

tur,quonia vitam donaret.Nè poi in quel luogo mentouando

più la Zea,ſeguì à ragionare a diſteſo del Farro. Egli adun

º que nel trattar dell' Haiica dilettatoſi chiamar il Farro, di

cui elta ſi componeua,col vocabolo Greco, diſtinſe ben dal

noſtro Farro, non la moſtra: ma la Zea foraſtiera per lo qual

modo non fù diſcorde,nè da ſe ſteſſo, nè da Dionigi Hali- Plinio Sec.

carnaſeo, nè da Varrone.Così ancor ſempre chiamò Cen ſeco ſteſſo,

cride col nome Greco l'uccello di cui parlerò di qui a poco, º "iº

chvna volta ſola appellò Tinnucolo ai modo Latino. Ètvia " ,

più vero ſcorgeſi il dir mio,ſeriuédo egli nel c. 7,che Far in ne concor.

AEgypto ex olyracáficitur.Tertii gemus ſpice boc ibi eſt.Gallia dato.

quoqi ſui genus Farris dedere,quodillie Brâce vocant,apud nos

Sandalum nitidiſſimi grani: &alia differentia eſt,quòd ferè qua -

ternis libris plus redditpanis,quàm Faraliud.Talche & la Brä- º º ºri

ca della Gallia & la Olira dell'Egitto, 8 (io aggiungerò)la , “º”

Zea della Grecia, benche con qualche varietà, egualmente -

eran tutte Farro.Ethora intender potremo,per qual manie- -

ra Iſidoro nel cap 3 del lib. 17 dell'Etimologiefacendo co

me vn catalogo di tutte le biade, diede il nome di.Seme al
l'Adoreo: eſſendo da Plinio ſtata detta Seme la Zea, & Ado

reo il Farro nelle parole recate alquanto è dietro Ado- Igdor ill

reum (diſſei"ci genus quodidem vulgoSemen dici-i" in

tar. Percioche,8 Zea;& Farro,8 Seme,8 Adºreo furono va

rii nomi divna ſteſſa biada. Non ricuſo io per queſto,che siche alcuni

della Zea, & non del Farro altri habbian detto,eſſerſi fatta a Gresi autori

riatica, fra quali furono Archigene, 8 Aſclepiade, autori".
Greci,benche Plinio, che ſi recherà horhora negò,che dal-,"

sº da ſeguaci di coſtui ſi fuſſe dell'Halica parlato; e,
A i mai3

- . --
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mà eſſendo il mio iſtituto di trattar delle noſtre biadeipsº

mi d'hauer dimoſtrato baſteuolmente, che l'Halica ſi copo

neua del noſtro Farro, cotanto lodato da Varrone, la quale

nella noſtra Campania, come parcheStrabone accenni,ma

Plinio paleſemente afferma,faceuaſi miglior ch'altroue. Fù

Iſidoro ne bé peraltro il medeſimoIſidoro ancor frà quelli che ſi per

º e ſuaſero, comporſi l'Halica della Zea,il nome del qual cibo

- eſſendo ſtato vſurpato bene ſpeſſo nel ſentimento della bia

da,di cui ſi faceua, egli confuſe anche l'origine dell'un no

me nell'altro,ſiche nel citato luogo diſſe,che Alica Grecia nº.

men eſt: 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 nã pridem excogitata,alioqui non Ptiſana potiàslaº

des ſcripſiſſent Greci. Nondumarbitror, Pompei Magni etate in

vſu fuiſſe, º ideo via quicquam de ea ſcriptum ab Aſclepiadi

ſchola. Eranſi ſeruiti i Romani fin da tempi antichiſſimi del

Farro, apparrecchiandolo percibo in altro modo, delche º

parlò lo ſteſſo autore nel cap7. & nel cap.8 del lib.18.Et di
ciò ſi è detto quelche qui può baſtare, - - - -

sancte r ... Nel reſto eſſendoſi già inteſo pur da Plinio, che queſta e

ic,ei Halica fà per ſe ſteſſa nobiliſſima lodatiſſima,8 frà'cibi de

io per ſe ſei litioſa; le cui lodi poſſono in rittretto apprenderſi da quel

ſo ai molta che egli ſteſſo in breuiſſimo motto ne notò nel citato
lodere cap.25 del lib-22. dicendo, che Ptiſane, que ex berdeofit,laº

des vno voluminecondidit"nunc omnes in All

zi da ca º tranſeunt: & da lui ſimilmente eſſendoſi affermato, che

puani compe nell'Egitto ella era aſſai vile : eſſendo nell'Italia nel campº

fi igi Veroneſe, 3 nel Piſano di maggior pregio: mà di ſingolar

re,che vi me lode nella Campania, non ſol per cagione, come par ch'ac

ſcolauan-i cenni del fattº qui migliore che in altro luogo,mà per l'in

li" duſtria vſataui da'Capuani,i quali vi meſcolauano del mº

i. tallo,ò ver della creta, che ſi ritrouaua ne'monti frà Napoli,

& Pozzuoli:eſſendoſi,dico,tutto ciò dell'Halica conoſciuto

ne rimanendomene a dire molte altre coſe, che appartengº

no à queſto Diſcorſo,aggiungerò quì pernò hauerne à parº

lar di nuouo frà le coſe artificiali, ch'è ben marauiglia,inº

qual maniera vi ſi meſcolaſſe la creta,la qual preſa per cibº
impediſce in tal modo il lor corſo a gli ſpiriti vitali, che fa

cilmente l'huomo ne muore. Mà il Mattioli nel Comº

- mento

ºs
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mento ſopra il cap.89.dellib.2. di Dioſcoride ſauiamente a pella quale

pensò,8 forſe il raccolſe da Galeno nel cap 6, del lib. 1.delle 4 pºrgº º

facoltà degli Alimenti quod quinquam per ſeruirmi delle"
ſue parole, aliqui eretā, aliqui perògpſum Alice commiſceret, giº º.

vt candidior,et mollior euaderet;ablutionibus tamen priùs eam " Mattioli

epurgabant,quam deciduendam traderent. Fù dato poi da .“

Plinio Secondo il nome di metallo alla medeſima creta , punio sec.

quando diſſe che negauano i Capuani, Alicam confici ſine eo illuſtrato.

metallo poſſe; percioche gli antichi Latini diſſero a quel mo- -

do, per vſo preſo da Greci, al parere di Gioſeffo Scaligero Fà nondine

ſopra il cap. 1.1. del primo libro di Varrone della Agricol- º ººº.

tura,cioche ſi cauaua fuori del ſeno della terra;& alcuni au- ſii:

tori di mezza età appellarono anche i legni, é le piante , isti.
con lo ſteſſo nome, come può oſſeruarſi nel c.68. della Vita

di S.Germano Veſcouo di Parigi, ſcritta da Fortunato Ve

ſcouo Piſtanienſe; nel capº della Vita di S. Bonifacio Arci

veſcouoMagótino,& Martire, deſcritta da Vuillibaldo Ve

ſcouo Eiſtatenſe, é in altri.Ma nondimeno vn cibo cotan

todelitioſo, &lodato, non era di granprezzo, eſſendo ſtato -

deſcritto da Plinio Cecilio nell'epift 15. del lib. 1. fra quelli -

d'vna ſua non lauta menſa, nella quale parate erant lattuca st

ſingule, cochlea terna, oua bina, Alica cum mulſo, e mine, oliu e Plinio Ceci

Bptice,cucurbita, bulbi, alia mille non minus lauta. Et Martiale lio,& Mar

manifeſtamente diſſe nell'Epigr.6 del lib:13. che l'Halica, "ºººº

era deponerelli eſſendo ben il mulſo, che neracomun con-“
- - - -

dimento,de'ricchi.
-

º Nos Alicam:mulſum psterit tibi mittere diues.

º sitibi nolucri mittere diueseme. . "

Della ſua molta copia nella Capania, ſi per cagion dell'ab- Nelle su of
bondãza del noſtro Farro,come s'io non erro per condurſe- ficine ſale,

ne quì anche di fuori,accioche vi ſi miſchiaſſe della noſtra , no dimorar

creta, che la rendeua migliore e manifeſto argomento quel- ºº

che notò Feſto,che Alicarie meretrices appellabanturin Cam-“

pania, ſolite antepiſtrina Alicariorum verſari quaſtus gratiaſi

cut ea, qua ante ſtabula ſedebani,dicebantur. Proſtibule, Mà è

tempo,che paſſiamo a ragionar delle altre noſtre biade.

Lodatiſſima fila Siligine della Campania, dicendo Pli

mio Secondo nel cap.9. del lib. 18, che è Siligine lautiſſimus

panis,piſtrinarumque opera laudatiſſima. Pr.cccilit in Italia, ſi

PI I Y yy Cavi



pelle si tr Campana Piſis nate miſteatur. ruffier illa, at Piſana candidier.

º Nºſº: ponderoſior verò cretacea.&c. Etci fù deſcritto da S.Paolino

no il frume - - - - eſto frumento,col no

, º, a me di Pane Campano aſſai auto quaſi che fuſſe noſtro pecu
peculiare- liare. Panem Campanum (diiſe, ſcrivendo a Sulpicio Scuero)

º º de cellula noſtra tibi prò eulogia miſimus. Et appreſſo, Ac nè

f“ , panissiligineus tibi modum noſtre lumilitatis excedere videre

tur, miſimus""Bu

io xeam Talche Ambrogio Leoni nè di Plinio, eſſendo egli ſit

i" ,io ne disino doſatoNioi.
laio e uer memoria quando affermò nel cap.2.dellib. I.dell'Hiſto

". " Nolano nell'epiſt"

ria della" che la Siligine ſia hora il Germano, ch'è

biada, in cui ne' luoghi molto aridi, 8 ſaſſoſi,vna ſorte di

degenera il tritico che diciamo Frumento, con più volga

re, & più largo nome, appelliamo: Grano. Le ſue parole

queſte. Tritium, Hordeum, Semen Auena, Silige, quod Germa

num numevocant Campani item Milium, Panicum, ac Legni

num omniai" ſanè quàn in agro Nolanº luxuriare sonº

, periumtur. Mà forſe nel ſuo teſto la Siligine occupò il luogo

"dell'Auena. Il Mattioli ſopra il cap.34 del ſudetto ſiti di
"Pioſcoride pensº che della Silici i" non ſe n'habbia;

ii, ilche potrebbe eſſer vero, hauendo affermato il medeſimo

Plinio nelcap8 del citatolib.18 ch'ella nella maggiorpar.
te della Francia frà lo ſpatio di due anni ſi tramutana nel

comunTritico; ſiche per negligenza degli Agricoltoriſ
n'è potuta ancor frà noi far" aifacilmente: già

mutati gli vſide popoli, 8 la ſua molta bianchezza non più

lor riſtorando quel ſuo minor peſo del quale finotata pur

da Plinione cº che la chiamò Tritici delitias;& poi ſoggi
ſe Candor eſt,º ſine virtute,et ſinepondere conueniens humidis

trattibus quale Italia ſunt & Gallia Comate. Mà l'Autore
E, altri, bs della Vniuerſale Hiſtoria delle Piante nei capi, del lib.4 la

A quelle che riputò,eſſer hora il Grano bianco,del quale #hà copiai
ſº:º uia; benche,ò pervna, è per altra cagione, che ne rendonoi

ºº noſtri Agricoltori non ſia da lor motovſato ma potraf -

gerſi sè ciò ſia vero,di lorfacédoſii
ſteſſo Plinio nel citato" diſſe della Siligine, che niqua

matureſcitpariter, nec vllaſegetum minus dilationem patitar

tropter teneritatemi,quamaturuerepretinis granun dini-
- I- - - - tenti-- -

-
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sentibus,ſed minàs quam catera frumenta in ſtipula periclitatur,

quoniam ſemper rettamhabet ſpicam,necrorem continet, ſui ru

iginem faciat, - - -

Ancor ci eſpoſe le ſteſſo autore nel cap.1e del lib.18.che e la campi

Milio Campaniaprecipue gaudet,pulternque candidam ex eofa-ºſºfº:

eisfit e panis predulcis, la qualiodehora e propria del ter. "
ritorio Nocerino,3 del Nolano, che ſono più humidi degli ini,

altri noſtri terreni percioche il Miglio ama quei luoghi,co- di Nocera,

me affermò il medeſimo Plinio nel cap.7 del ſudetto libro. e in quel di
Seri debet in humidis, Nola.

Dipiù il Trago,che fù vna ſpecie di biada, portata a noi ra tira,
di Oriente: è ſol naſceua nella Campania, & nell'Egitto: è oſi
certamente ſol ne medeſimiluoghi ſe ne faceua quel cibo, biad porta

appellato con lo ſteſſo nome; delche così parlò Plinio nel te a noi di

cap.1o del lib.13. Adijciunturhis genera, Bromos,Siligo exce-fuºri,

titia,o Tragos: externa omnia ab Oriente inuetta,Orizeſimi

a. Et nell'antecedente cap.7. Simili mcdo ex Tritici ſemine

Tragum fit,in Campania dumtaràt & AEgypto. Il Dalecam

pio annotando queſto luogo di Plinio, riconoſce il Trago

r 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 ſopra il cºº del 2.di Dioſcoride Màs.,

il primo dimoſtrando parlarſene dagli antichi autori anche "i
in guiſa d'vna ſorte di cibo,afferma ch'hoggi ſe n'habbia . compoſto di

ſotto altro nome: mentre il ſecondo riferiſce nel cap.5 del queta biada

citato lib.4. che alcuni negauan, che fù biada:& il terzo,nè ºººrººº

parla del cibo, nè penſa, hauer Dioſcoride parlato d'altro,: A ritro

che della biada, di cui crede, eſſerſi hora fra noi perduto il "

ſeme.A me baſta,hauer notate le lor varie opinioni,S: baſta

ancora,hauer autori, che in qualſiaoglia modo frà le biade

l'han numerato; Màpaſſiamo agli animali, º prima agli

aquatili,3 poi à gli altri. -

IPX. Lodatiſſime nella Campania Felice l'Otriche

- Alaiane. Propria ſpecie delle ſue Colombe. -

Vccelli Tinnucoli.

In aſſai riſtretto dire raccolſe Plinio Secondo le comuni

glodi de'Peſci, 8 delle Conchiglie del noſtro marc,ſcriucalo

Xy y 2 º nel

-

- .
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Fà il noſtro nel cap.5 del lib.3 che heclittora fontibus calidis rigàtirº

i":ſecº terque cetera in toto mari conchylio,c piſte nobili annotantur.

"º.ſi Etio non douendo quì attédere i particolari Viuai aſſaifa

rali, moſi che di effici hebber, Licinio Murena Filippo Horten

ſe ſteſſo, e ſio,Lucullo, Sergio Qrata, & forſe alcun'altro, ne'quali l'hu

per 8 º mana induſtria reſe più celebre quella della natura, non ha

“º uerò a ragionarne molte coſe. Iifudetto Orata fù il primo,

che Oſtrearum viuaria(ſono parole del medeſimo Plinio nel

cap.54 dei lib.9.)inuenitin Baiano ſinu, etate L.Craſſi oratoriº

os T.R I ante Marſicum bellum (ciò è dell'anno 663 di Roma)necgule

C H E, ente cauſa, ſed anaritie: magna vettigalia tali ex ingenio percipiens;

Et ſingolar

a mente delle

-

ſolean pren-ci- optimum ſaporem ſtreis Lucrinis adiudicauit. Benche Vale

i " Maſſimo nel cap.1. del lib.9, vuol, ch'egli edificiisetian

ſ" excelſis, deſerta adid tempus ora Lucrini lacus preſº

ſit, quo recentiore vſu conchyliorum frueretur: hauendogli di

Plinio Sec. più attribuita de'peſcivna ſmiſurata gola. Mà,ò per ſua au

& Valerio uidità di groſſi guadagni, è pure di molto ſaporoſi cibi, ſi

Maſſ diſcor per ogni modo il ſuo quel ritrouato di ſinuoue delitie de
di. noſtri, a quel tépo deſertilidi,ſopra le lor proprie,8 natura

li;onde anche vsidoſi poi a ſua imitatione la medeſima in

duſtria nel reſto dello ſteſſo lago, vi diuenne la peſca delle,

Oſtriche copioſiſſima, 8 per la loro molta ſtima di rendite

º grandi alla Republica Romana, delche ci ſono teſtimoni

ºfºndo di itrahone & Cicerone già recati altroue. Et qui è ben dano

u nute mol-tarſi,che ſe Pozzuoli, città nel medeſimo ſeno Baiano, preſa

i care dºpº è frequetarſi dal tempo dell'wltimo infortunio de Capuani,

"º ſempre poi più crebbe come ſi è auuertito ſpeſſe volte; & ſe

º“ in ſentenza di Martiano Capella, riferito a dietro, e con

Valerio e corde à Valerio Maſſimo, che fi è inteſo pur hora, furono i

i". medeſimi ameni lidi per lunghiſſime età deſerti: nonpuò

di giuſtamente imputarſi a Capuanifrà le altre loro ſmodera:
il d lle te delitie l'vſo ancora di quei così diletteuoli bagni, & di

quel cibo così pregiato.Adunque,nè de'Peſci,nè delle Con

Delle quali chiglie de'priuativiuai io ragionando i nè men del peſce,

ºrº che fu chiamato. Aurata, deuerò parlare, del quale ci diſſe:
le A teo - - --- - - -

f..". Martiale nell'Epigrº del lib.13 che
fiù ſaporoſe º Non omnis laudem pretiumque Aurata meretur:

- » , sed cui ſolus erit Concha Lucrinacibus.

Siche ne dimoſtra,che pariméte ne'Viuai da loro ſignori di

- con

º!

-,
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conchiglie nudrito, & non già per natural prerogatiua del

noſtrº mare era ſaporoſo & caro più ch'altroue º

. Pù general lede delle Oſtriche Baiane quella, che venne Le 23lº

accennata da Mutiano appreſſo Plinio Secondo nel c.6 del"

lib 32; il quale riputando migliori di tutte quelle del Ciº,º".

zico, città, ci Iſola 'va medeſimo nome appreſſo la Miſia i

nella Propontide, le antipoſe alle noſtre: non di ſapore ma di quelle del

di grandezza Cyxisena,diſſemeiora Lucrimis:dulciera Britan:,cº -

nicis. &c. eſſendo ſtate le Britanniche di tanta lode, che far º

poteuano inuidia alle Lucrine, come parmi di poterſi race º

cegliere da quelle parole dello ſteſſo Plinio nel ſudetto capº, e

54 del lib.9, Nondum Britannica ſeruiebant littora,cºm Qrata,

(intende di Sergio Qrata,ehe ſi è mentouato à dietro).Lucri-, -

ma nobilitahat.Ma ſalironopoi alla ſuprema lodeall'horcheºººº

quelle di Brindiſi, peryncerto loro ſpecial ſapore aſili" i
mate,furon condotte,8 nudrite nel noſtro Lucrino. Poſted traper

(ſoggiunſe il medeſimo autore)viſum tanti in extremam Ita- nel lago Lu

liampetere Briduſium oſtreas, ac nèlis effet inter duos ſapores,º º

mper etcogitatum famem longe aduettionis à Brunduſio, com ºº

paſcere in Lucrino.Et nel citato cap.6,del lib-32. Gaudent & º º

peregrinatione transferrique in ignotas aquas. Sie Brunduſina,

in duerno(già ſappiamo che l'Aternoº il Lucrino eran due ,
laghi, congiuntiinvu ſolo)compaſtarei ſuum retinere ſuccum,a i

& à Lucrino adoptare creditur Del modo del generarſi que-, -

ReOſtriche parlò pur queſto autore nel cap.5i del lib.9.di-i"

ucrſamente da quelche ne diſſestfahone nei lib3. QuelGeo-i"."

grafo ne attribuì la cagione al furto del mare, onde diſſe º modo.

appreſſo il ſuo interprete,che in uniuersi evterum mare omni

Oſtreorum,Comcharangue.abundatgenere, numero, di magni-e

tudine. Ma Plinio ſcriſſe, che queſiliceo tegmine operiuniur, Strabone 8 ,

vi Oirea proueniumt putreſcente limo,aut ſpuma circa nauigia,ºlºiº

datiºs ſtante defixoſiuepalos,e lignum maxime. Etcertamé-“

te in queſto modo" -
-

-

º
-

-,

-

- - nerauanne ſudetti noſtri laghi,chia t...fi.

mati da Lucio Floro quadan maris ptia, eſſendone ancori", -

teſtimonio Auſonio Galle,il quale nell'epiſt.13 nel raccon nel modo di

to delle famoſe Oſtriche di vari luoghi,i" fiele di

ºuello che ne ſe Mutiano appreſo Plinio,dandola prima."

lode alle Qltriche di Medule, Peniſola appreſſo Burdigala, i: -

ſua Patria, diſſe,le Baiane ondeggiarpendenti da pali nel .

MIX. - -
, Vel



34a o I s 'c 5 o R s o III.

» º Velqua Baianis pendentfluitantiapalis.

Piº di Laonde io non poſſo accettar l'emendatione, penſata pi:

f"ma dal Lipſio nelle Note ſopra i libri degli Annali di
i siti, Tacito, 3 poi replicata dal La Cerda ſopra il lib. 2 del
Cerda rifiu Eneide di Virgilio, i quali nel ſudetto verſo legger voleuano
tari. pilis.& non già palis: quaſiche Auſonio hateſſe voluto alla

dere à quel detto di Virgilio. Sarea pilaeadit che parlaua a

della nuoua opera del Porto Giulio, formato da Agrippa,

ºl,º del lago Lucrino. Nel reſto il medeſimo Auſonio, il qual

ſiſ"i pervn poetico ingrandimentoº acceſo dall'amor della ſua

fifi, patria antipoſe le ſue Qſtriche alle noſtre non così fatto ha
glori. uea nell'epiſt.7. in cui fu contento dire, che gareggiauano

i , con le Baiane & ſarebbe ſtato il deuere di accreſcere molto

più le loro ledi, hauendone haunte trenta in dono dal ſuo

amico Teone,al quale in rendimento di gratie così ſcrivea.

- - - - , Oſtrea Baianis certantia, que Medulorum

, . Dulcibus in ſtagnis reflui maris eſtus opimat,

, , Accepi,dilette Theon, numerabile munus. . .

atafºi".Mà i Poeti han queſta licenza di mutari colori del dire,co

i"i" me torna lor più acconcio: ſe pure non crederemo, che pºi

fi, rutogli (sè ben ſi eſſerui di quella ſua epiſtola il titolo, è il

giarſene sen fine)quel numero troppo ſcarſo volle eſſer anch'egli ſcarſo
mo» nel lodarle per cagion,forſe,che il giuſto lor numero di vna

cena ſarebbe donato eſſer di cento, quante ne mangiò in

f" ºvna volta l'Imp.Albino, 8 quante Giouenale nella Satira 8.

ii, ne attribuì alla menſa di alcuno che lautamente viueua.

- - º , Dignus morte perit,eanet licet Oſtrea eentum -

, Gaurana, e coſmi totomergaturaheno.

Auſonio con l'amico ſuo:&io ſeco hò voluto ſcherzare.

con buona . Contienenelmente hora dalle acque all'aere, cioè da'pº

ragione può ſcià gli vccelli se ſi attendano i loro principi poſcia che si
farſi ilri queſti, 8 quelli vſcirono nel quinto giorno della vniuerſal

-
ſ:a , creatione del mondo dalla mano di Dio, potrò far paſi
º ti º gio: & ancor con doppia ragione dopo hauer parlato dei

Oſtriche, che ſi generano intorno a legni, 8 a pali, da quali

non fauoloſa, mà è ben marauigioſa hiſtoria, che naſcº

, tuttauia alcuni veeelli nell'oceano ai nemariSettetrionali

Ma quali ſaranno ſtati quelli della noſtra Campania, che

Afurono ſingolarméte lodati dagli antichi autoriseriº

º

ès
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li naturalezza de todati noſtri peſcine domeſtici Vinai, a º delle º

neli"Lugrinº per la peſca de quali non ſi è hauu ",

to biſogno dei ſottiliſſimo lino Cumano nè menhora ha "

ieremo da adoperarlo, per far caccia dei noſtri vccelli (Eſt va.

!" i liuio secondo nel capº del lib, 19 ragio

nido del Liao, ſu" alium

apturanº) pereiochè n habbiamo nelle noſtre caſe aſſai far

igliari º anº e Colombe già dall'antica gentilità cre

ute ſacre alla dea di piaceri la qual finſero eſſer nata dal

a ſpuma del mare, di cui anche l'Oſtriche nel piaceuoliſi

moſeno Raianº eran generate Hebbero adunque gran lar

dile Colange Campade mentonate da Columella nel cap.8.

i" º "Aerºli "diaccºppiati ,
iº" auer molto fe .

- ſº te ſonº le ſue parole)certènecelemige

""
-

""impares ſugs diligºni ſi ideò nel mºtum ineunt, nec ſepiºs fa

fit.Ma di qua patria inteſe Plinio secondo nel cap.37 del ci eras ai

librio il qual delle ºe ragionando occulte maraui corpº magº

glioſe meſſaggiere nell'a"ie"

-iQggiºiparamilitare in "i

"fºſi.e dimoſtra, che ſa grandezza di corpo delle Campane , -

maggiori di tutte l'altre,rendea celebre il nome della Cam

pania,lorRatria ancor in queſto altro modo;& che perauuée Plinio Sec.
" tra forte e"i" L. illuſtrato,

Arius eques Romanus ante bellum ciuile Pompeianum denariis

quadringetisfingua paniaziditauitiveM.Marro tradit:douen
do eſſerſene aucor ſingola canto da coloro, che nel

l'età ſua pazzi nel loro amore alzatuan alte Torri ſopra de'

ihiyi faceſſero iloro lidi, º

ticinº ſºpranº a mente º
i alti il ciaº - nobi nealogie. - gli veeelli

º altri noſt peculiari vece li io non ho letta veruna, TINNVce

"º"i".
iº i Tinnncoli, Vecelli parimente domeſtici per qualche per le na

i"han coſtume - farſi i nidi negli edifici urai difen

& ſon natural -

"

-

ù alti, i difenſori delle Colombe contro d º ſori delle ſov

s. fui i, della ua" S - I r T. rie-e-: laº ed omber

"iºrrieatºsiº
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ſimi, Plinio & Columella nelluoghi citati perſuadorni dico,

º che nella noſtra Campania,non offeſi, deuettero eſſer acca

, , , , rezzati. Obid(diſſe Plinio,dopo hauer parlato delle Colom

e be) cumis habenda eſt auis, que Timnculus vocatur: defendit

animillas,terretaueArcipitres naturali potentia intantum,vi vi

fun, vocemque eius fugiant.hac de cauſa precipuus Columbis

amor eorum. Et Columella. Genus Accipitris,Tinnuculum vo

E ber-ſco- tant ruſtici, quifere in cdificiis nidos facit . E hora la virtù di

" cinianedi queſto vecelio affatto fra noi ignota, eſſendo ſtato diſmeſſo

.." quaſi del tutto il coſtume di nidrire colombe nelle domep ſtiche colombaie; ſich'egli ſuole anch'eſſerci noioſo col ſuo

ſpeſſo tinnire con la voce,onde di Tinnucolo hebbe il nome:

mettere anzi ſi ha è vile;perciocheper ſeruirmi delle parole del Bel

quel nome tenio appreſſo l'Aldronando nel cap.6. del lib.5. della ſua ,

º º iº ornithologia, cumpaſciturin aere ſuſpenſus, e tanquam in

ire: motushare credendoſi dal volgo che ſtia così orioſo a pre

ifin dervento, ſiche scacciauetolovien chiamato ſimilmente dal

chiamati da le noſtre genti ruſticali. Al medeſimo Aldrouando parue,

Greci, º che à Plinio non fù noto quel ſuo nome latino; nam Greca

es. voce vbique Cenchridem vocat, cº Tinnucoli ſemel tantum me

"imini lo intanen in nome greci, tranſiulis, ſed a colº,
iºmella ſumpſit. Ma egli ha il torto ſe per ogni maniera non fa

itto, quel nome è lui oſcuro: "-

- - - - - - -- - - - - -

- i i . . . . . 5 ,

Ix. Armati dissuale nella campania Felice. sai-

Buoi. Il latte delle ſue Vacche gioua mirabil

mente à gl'infermi Suegregge,fecon

i s de di caſcio lodatiſſimo.
- - - - i

--

-, -
-- - -

. 1 a - - - - - -

suerra. Ma benche d'alcuni animali terreſtri dequalila copia

della cam- quì grande, 8 la virtù fi molto lodata, non ſi leggaeſipreſa

penia º mentione negli antichi autori: nondimeno con faciltà & co

"i",certezzan'apprenderemo buona notitia,raccongliendola da

lie di i" altri racconti loro.Nè di qualſiuoglia ſorte di beſtiame noi

i potremo dubbitare: ſe inferne:non dico del preſente eſsemº

... pio che ſenta aſſai manifeſto ma del detto di Virgilio º

.. dubbitereno,il quafne verſi recati nel ragionamento della

-
recºndità del campo capuano, del Nolano, º dara"

º ti no,

s
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no, affermò, eſſer ciaſcun di eſſi egualmente acconcio à pa

ſcoli, che alla coltura. -

n. Et facilem pecori,cº patientem vomeris vnci:

dinotandoci la voce pecori. ſecodo l'interpretatione di Ser

uio,ſuo ſpoſitore, ſopra il lib. 1. della ſua Eneide, omne,quod

humana lingua,e effigie caret id eſt à paſcendo.Mà la copia, 8 fà copioſe

la lode,ſ" degli armenti di Caualle,douette eſſer di almenº

grande ſe ben coſideraremo l'antico ſtato di Capua & quel"
di Nola,alle quali città,8 Virgilio,6 Polibio che ſi è recatoiſi:

altre volte, ſingolarmente attribuirono queſti terreni; per- bergli bus

cioche il gouerno delle loro Republiche fù in mano de'po- mini nobili

chi,ciò è degli huomini nobili, 8 non già della moltitudi-º
r . . . . -s i - - i A ..: - della Repu

ne, ciò è de popolari: & per inſegnamento di Ariſtotile nel ti ,

cap.7. del lib.6. della Politica, chein latino dire ſuona in na, es della

queſto modo, vhi contingit agrum equis accommodatum eſe: Capuana.

hic quidèm natura aliquo modofactum eſt, vt conſtituatur vali- . .

dus paucorum dominatus. Di Nola diſſe Liuio nel lib.23 per "iºrile,
aſtenermi dal ſuo antecedente più diffuſo racconto nella ," ri

medeſima ſentenza che à tempo della ſeconda guerra Car-“º

tagineſe Senatus Romanorum, plebsAnnibalis erat, conſiliaque

occulta de cade principum, ci proditione vrbis inibantur. Mà

di Capua, liberata per la marauiglioſa accortezza del ſuo

Paculio Calauio dal pari furore de' ſuoi popolari, i quali ſi

milméte volgeuano per l'animo per cedè Senatus uacuà Rem

publicam tradere Annibali,ac Panis, è ancor certo, che il ſuo

ordine Senatorio era diſtinto da quello del Popolo: quan

tunque parmi,che lo ſteſſo autore di eſſi parlò al modo,che

ſi vſaua in Roma;laonde dalla riconciliata plebe Capuana

al ſuo Senato diſſe,eſſer ſeguito,che nihilin Senatu attum ali

ter,quàm ſi plebis ibi adeſſet concilium Et queſta congettura a Et molto cº

prende maggior forza, ſi dal copioſo numero degli equiti, pieſo ſºlº

che dalla Campania, come afferma Polibio nel lib. 2. ſa-"";
- - - - - gli Equiti

rebber potuti hauerſi in lorfauore da Romani nella guerra ill,

co'Galli:come dalla virtù,8 dal valore ſingolarmente degli egione,

equiti Capuani, che à gli equiti Romani, anche per conſen

timento di Liuio nel libro ſudetto,eran di gran lunga ſupe

riori.Le parole di Polibio appreſſo il ſuo interprete, che non

diſtinſe il numero,nè de Romani equiti, nè de pedoni da .

quello de'Campani per la ragione,che ſi recherà nel ſegué

LX - Zzz Cc .
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te biſcorſo,ſon queſte. E plebe Romana, atq, Campana dedere

nomina militi e peditum ducenta, 6 quinquaginta millia: equi

Polibio, 6 tum tria, & viginti millia. Della qual guerra anche ragio

Paolº9rº nando Paolo Croſio nel cap. 13. del lib.4: ſeguito poi dall'

" Autor dell'Hiſtoria Miſcella nel lib.3. diſſe di teſtimonian,

i za di Fabio Pittore, antico hiſtorico, che interuenne à quel

di. fatto, che maggior numero ancora de'medeſimi Romani,

& de Capuani equiti, & pedoni non ſol ſarebbe potuto rac

coglierſi da eſſi Romani, come da Polibio vien raccontato:

ma che fù ſotto le loro inſegne, percioche in vtriuſq; còſulis

exercitu ottingéta millia armatori fuiſſe referitur ſicut Fabius

hiſtoricus,qui eidem bello interfuit ſcripſit;ex quibus Romanori,

& Campanori fuerunt peditum trecenta quadraginta atto mil- ,

ºliº º lia ducenti:equitum verò viginti ſexmilliaſercenti. Quandoſi

"; parli di alcuna moltitudine di ſoldati di più di vm popolo,

º raccolti in vno ſteſſo eſercito ſenza altra maggior diftin

tione, come vedeſi, che fecer Polibio, 8 Fabio, è diremo

Oroſio, io non dubbito, che haueraſſi à credere, che diuiſa

mente l'Vn numero di eſſi dal numero degli altri fi di po

si »assiere cosòver di nulla diſeguale. Ma della virtù degli equiri Ca

la viri de puani, ne' quali eran collocate le forze maggiori della Ca

gli equiti Capuana Republica, diſſe Liuio, che nella guerra poi co'Re

i" º, mani ſi vide aſſai chiara pruoua Sex millia armatorum habe

"de'Rol, peditem imbellen: equitatu plus poteranti itaque equeſtri

- bus praeliis laceſſebant hoſlem.Et nel lib.26. In multis certami

nibus equeſtria praliafermè proſpera faciebant:pedites ſupera

Et quaſi pe bantur. Alche facilmente alludervolleTorquato Taſſone

culiare ai verſi recati a dietro, hauendo introdotto, eſſer paſſati dalla

ºº noſtra Campaniaalla conquiſta di Geruſalemme non altra

"ſoldateſca che la equeſtre: douendoſi nel reſto auuertire chi

º"" egli per deſcriner con Poetici modi queſta regione, diſſe,

che laſciate ella hauea queſte piagge,3 queſti colli,eſſendo

Torquatº a lui ſtato aſſai ben noto il ſudetto inſegnamento di Ariſto

"i"s" rile, onde nel Paragone dell'Italia alla Francia fa dello ſteſ

,, ſo parere,è che ne paeſi piani la nobiltà ordinariamente è guer

cordato, riera come quella, che puòcommodamente nudrir caualli,e eſſer

-- itarſi a iare.Età queſto ſi ì mol
sistro La , ºſº queſto modo di guerreggiare.Età queſto ſi confà mol

S., I, to bene quelche non ſolea negarmi, 8 poi giudicò,non do

º Q. uer tacere nel cap.3,del Napoletano Ginnaſio il mio amico

- -
Pie
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-.e.

Pietro La Sena, che gli antichi ſtudi; de'ſuoi Napoletani,la

“cui città,come oſſeruai à dietro,non eſſendo ſtata di ſenten

za di Silio diues opii, nè men fà diuesſegetis, furono ne'tem

piantichi più che in altro nelle coſe del mare, º ch'eſſendo la

città collegata co'Romani,par che ſolamente nelle marittime im

preſe veniſſe impiegata. Et di ciò baſti. -

Non celataméte:mà con aperto dire parlò de'noſtri Buoi Furcno i

Columella nel cap.1. del lib. 6. de quali ancorche non nesº º

diſſe gran lode, affermando, che Campania plerumque Boues "li

progenerat albos, é exiles:nódimenoparmi,ch'aſſai nobillo-noire, a

dene fù quella,nd ſol di eſſi, ma di queſti terreni, che la na- baſteuoli fºr

tura lor concedeua forze baſteuoli,& acconce al biſogno de'º º lº

noſtri agricoltori:onde lo ſteſſo autor ſoggiiſe laboritamen,º

& cultura patrij ſoli non inhabiles.Talche la non molta robu- - -

ſtezza de'noſtri Buoi non fù difetto della natura,quaſi ſtan

ca;la qual nulla operando inutilmente, concedette vna ſom

ma fecòdità a noſtri campi,3 ad eſſi,che doueano arargli,

non fe di maggior virtù,ſenza eſſerne biſogno, inutil dono.

ſet può ſcorgerſi,eſſer queſto aſſai vero,poſcia che ella di- Il latte delle

uiſamente fà molto liberale nella virtù del latte del noſtri p .

armenti,3 delle noſtre gregge di più maniere. A quel delle del monie e

Vacche,le quali paſcolauan nel monte,che ſouraſtaua à Sta-lattariº º

bia, diede la virtù d'eſſer certiſſima medicina a gl'infermi, : f:"

dalla cui celebrità nato prima il nome di Monte Lattario fu "ſo

poi appellata Lettere la Veſcoualcittà iui edificata, che à le ſi cer.

tempo del Capitolare del Beneuentano Principe Sicardo la medicine

nell'anno 836 le cui parole ho recate ragionado del Promò- º gºſº

torio di Sorrento, era vna delle Maſſe del DucatoNapoleta

no,& perauuétura di tutte l'altre la maggiore. Di quel mote

diſſe Caſſiodoro nell'epiſt.1o.del lib.11. che la ſalubrità del

ſuo aere cumpinguisarui fecunditate conſentiens, herbas pro

ducit dulciſſima qualitate conditas, quarum paſtu Vaccarum tur

baſaginata, lac tanta ſalubritate conficit,vt, quibus medicorum

tot conſilianeſciunt prodeſſe, ſolus videatur potus ille preſtare. Cafſod

Et la ſteſſa lode allo Stabiano latte armentale fu data da ."

Simmaco nell'epiſt.18 del lib 6.Stabias(diſſe,parládo di due 3 ,

ſuoi figliuoli) ire deſiderant, vt reliquias longe agritudinis ar: concordi.

mentali latte depellant. Mà à qualaltro huomo potremo di

queſto dar fede più che à Galeno, il quale à diſteſo ragiona

IX Zzz 2 done



548 D r S C O R S O II t.

-

done nel cap.12, del lib.5 del Metodo, racconta divn gioua

netto infermo, che di Roma quarto tandem die naui Stabias

peruenit,uſuſque eſt latte,quod mirandam ſanè vim habet,ne ſi

ne cauſa predicatur. Et appreſſo. Pecora verò,qua in colle ad

stabias paſcuntur, Boues ſunt. Di queſta virtù adunque filo

dato il latte delle Vacche della noſtra Campania nel ſuo

confine Orientale. -

rae ſia. Mà verſo il lato occidentale faceuaſi del latte delle"
le sregge ſtre gregge nel campo Ceditio appreſſo Sinueſſa il nobil

nel campo caſcio Veſcino,così appellato dal nome della città Veſcia, del

ºttº º quale parlò Plinio Secondo nel cap. 42. del lib. 11. & Mar

º"..”, tiale nell'epigr.31. del lib. 13.che nel ſecondo Diſcorſo ra

it aſcio gionando di Veſcia, 8 del ſuocampo già recai nè parmi,

Veſcino qui douer lo ſteſto replicar di nuouo.

X. Terreni della Campania Felice di facil coltura ,

detti da Latini. Terra pulla.
e -

Peteuan gli Adunque la natura,la qualfi così liberale, 8 così infati

ºººººi º cabile nel donare non vna virtù ſola al latte de'noſtri armé

"i ti, & delle noſtre gregge, non deuerà ſtimarſi, ne ſcarſa, nè

nei, con ſtanca, per hauer prodotti di forza non molto grandi ino

pania, non , ſtri Buoi.Mà inuero ella gli fece al noſtro biſogno aſſai ben

º i ſuoi forti, potendoſi queſti campi,come diſſe Varrone nel c.6 del
Buoi. 1.2 dell'Agricoltura arar anche facilmente dagli Aſinelli,de

quali, altri in altre opere,e plerique deducuntur ad molas, aut

ad agriculturam, vbi quid vehendum eſt,aut etiam ad arandum,

vbi leuiseſt terra,utin Càpania.Etnel c.2 o.dell.1.hauea affer

mato,che qui anche arauan leVacche,dicédo degiouéci,che

vbi terra leuis,vt in Campania,ibi non Bubusgrauibus ſedVac

cis,aut Aſinis,quòd arant,eò facilius ad aratrum leue adducipoſ

- funt (manca ſol, che ci haueſſero arato le donne, come ſcri
Per rſerci - - - - - - - -

i ,º, uomo che ſi vſa in alcune regioni) Parlò di queſta così facil

fa, i coltura della Campania il medeſimo Columella, che ci ha

ra, ete fù portati a queſtoragionamento,di nuouo nel cap.4 del lib.5.

º º º trattando divn certo modo di arare i campi, doue ſcriſſe in

º" queſta maniera.Campania quomià vicini ex nobis capere poteſi

. . creenplum, non vi urbac molisione terre, quia facilitas eiusſo

i e nega li minorem cperan deſiderat. Et diſſergli antichi,eſſerci così

facie
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facile la coltura; percioche la ſua terra come la chiamatia

no con latino vocabolo i Cápani,era Pulla: ciò è nera, 8 in

ſieme graſſa, è matura. In aliis regionibus (ſono parole dello

ſteſſo autore nel proemio del ſudetti ſuoi libri) migraterra,

quam Pullam vocant,vt in Campania eſt laudabilis. Et nel cap. Columella,

io del lib.2 Putre ſolum,quod Campani Pullum vocant. Ben-º" &

che non con queſta,ma con altra ſpoſitione pur dinotando-i

ne la ſteſſa conditione, la deſcriſſe Catone nel cap. I 6o. della in molti lo

ſia Agricoltura. Per Verſerito in loco vbi terra tenerrima erit, ghi.

quà Pullam uocant.Et dinuouo appreſſo Plinio Secondo nel

cap,5 del lib.17. agrum optimum iudicat ad radicem montium,

planicie ad Meridiem excurrente, qui eſt totius Italie ſitus: ter

ram verò teneram,que vocetur Pulla. Erit igitur hac optima,t

operi ſatior. Percioche anche egli chiamò Pulla col ſuo pro

prio vocabolo la terra di queſta regione nel cap. 144. Ara

tra in terram validam Romanica bana erunt:in terram Pullam

Campanica. Ad imitation del quale ragionò lo ſteſſo Plinio -

pel c.23. del lib.18. in quelle parole. Si fueritilla terra, quan -

appellanimus teneram,poterit ſublato Hordeo,Milium ſeri:co co

dito,Raphamus:his ſublatis, Hordei, vel Triticum ſicut in Cam- -

pania; ſatiſque talis terra aratur,cumſeritur. Mà Giouiano º nºn già

Pontano nel ſuo Dialogo,intitolato Attio. hebbe opinione,º

che la Terra Pulla preſe il nome dall'eſſer polueroſa:& non

già dall'eſſer pulla,ciò è negra, citando è fauor ſuo il nome cioniano -

di Columella;ſiche fuſſe ſtata detta, quaſi puluilla,ideſt reſolu- º".

bilis, ci in puluerem verſa,qualis cſt terra Campana, vi ait Co- fiutato. -

lumella qua nequaquàm nigra eſtivt quidam perperàm arbitra

turiſed reſolubilis,6 putrida,quaqueſepiùs arata, in puluerem

abit. Et Columella inuero nel ſecondo luogo de'due già re

cati,fu del dir ſuo: mà nel primo fu del mio: hauendo in .

quanto è ſe, 3 in quanto alla naturalezza di queſti terreni,

nel vn luogo, 8 nell'altro detto il vero; & per quelche ap

partiene al ſignificato di queſta voce, hauendo affermato.

3 nel primo eſpreſſamente, che Pulla valeua quelche negra;

deiche ancor ſenza la ſua ammonitione, ſcorgendo io eſſer

queſto nella lingua latina il ſuo ſignificato non hauerei po- s...t. Pol.

tuto dubbitare. E certamente polieroſa la terra, la quaiſia , ,

Pulla nel modo, che l'intendeuano i Campani. Aſcolti ſi dice, fa a

gratia il ſudetto Plinio, il quale nel cap. 11 del lib. iº dire dei T trº
A - C. º i n

a
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campo Leborio, che gratia terra eius (vt protinusſoli natura

dicatur)puluerca ſumma,inferior bibula,8 che ſeritur toto anno

Panico ſemel,bis Farre:talche & tenera,8 Pulla,8 polueroſa

era la terra di quel campo, del qual egli ſi vede hauer par

lato nelle antecedenti parole. Ma non ci ſia fatica intender

ſimilmente da lui l'altre qualità di vna vera terra Pulla, è ſi

dica tenera, il quale nel cap.5 del lib. 17.ne ragionò in que
Le cui pro- ſto modo.Intelligere modò libeat,dittam" tº

iºnº neram:& quidquid optari debet,in eo vocabulo inuenietur Illa

º"º temperate ohertatis, illa mollis, faciliſſue culture, nec madida,
se i bes necſitiens. Illa poſt vomerem niteſcens, qualemfonsingeniorum

Homerus in armis à deo celatam dixit (nel lib.18. dell'Iliade)

addiditgue miraculum nigreſcentis, quamuisfieretin auro. Illa,

quam recentem exquiruntimproba alites, vomerem comitantes,

gi molte poi Coruique aratoris veſtigia ipſa rodentes. Così Plinio. Mà pet

ueroſi fuſe-auuentura la chiarezza dell'ingegno del Pontano rimaſe

ro i campi abbagliata dalla copioſa poluere, che Horatio diſſe nella ,

pania.

º cam- Satira 8. del lib.2. commuouerſi ne'noſtri campi dal vento º

Aquilone.

32 Interea ſuſpenſa graues aulea ruinas

, In patinamfecere, trahentia pulueris atri,

s» . 2uantum non Aquilo Campanis excitat agris

Horatio, si aggiuntauiſi quella ancora che commoſſa dal corſo deca

- ualli del ſuo eſercito, impedì Roggiero, Conte di Sicilia al

i" riſcò l'hor ch'eſſendo venuto col ſuo nipote Roggiero Duca di

trati Puglia nell'anno io98 nel meſe di Maggio a porgeraiuto al

noſtro Normanno Principe Riccardo 2. per riacquiſtar

queſta città colſuo Principato, dalla quale era ſtato diſcace

ciate da Baroni Longobardi dopo la morte del ſuo padre,

Giordano 1.nel principio dell'anno 1o91: all'horadico, che

eſſendo entrato ne'confini Capuani dal lato di Beneuento,

cum mille armatis exercitum precedes(ſono parole di Goffre

do Malaterra nel cap.26.del lib.4) ad vrbem acceſit,extrafidi

plurimos militariter deiettos,damnosèludificauit, multoſque am

pliàs la ſiſſet,ni puluis equorum pedibus excitatus, ci è vente

conderſiſſime agitatus,interceſſet. Mà paſſiamo ad altro.
r
-

XI. La
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XI. La Campania Felice induſtrioſa nella coltura de'

tampi, nel formar iſtromenti ruſticali, di vaſi di

varie forti, é in altre opere artificiali.

Eſſendo adunque feconda di ogni natural dono la noſtra La canºa

Campania, & di molti di ſingolarlode ſopra quelli di ogni ni Feliº º

altra regione copioſa º di più di vn cielo cosi piaceuole & " "

di luoghi cotanto ameni dotata,ſiche ex hac copia, pervſir ".

le parole di Cicerone nella Orat.2 contro Rullo,atº, omiſ ſe i pa.

rerum affluentia primàmilla nata ſunt:arrogantia,qua d maio- ni arroganti,

ribus noſtris alterum Capua conſulem poſtulauit:deinde ea luvu- º deº.

ries, ſua ipſum Annibalem,armis etiam tuminuitium,voluptate

vicit: non vorrei che alcun penſaſſe,eſſerſi viniuerſalmente.»

immerſi in queſti viti i noſtri Campani,8 in tal modo,che

noncurando d'altra coſa, nè men haueſſer atteſo di accre

cercò la propria induſtria i naturali pregi della lor patria,

cotanto lodata.Cicerone parlò in acconcio della ſua cauſa, ...,, s

che trattaua:mà odaſi Caſſiodoro, il quale nell'epiſt.33 del"i"

- lib,8 ragionando d'un gran mercato che ſi adunaua in Lu- "

cania, in vn luogo chiamato. Leucothea: forſe hora detto. STRio, A.

La Licoſa:affermò,che ſolea comparirui,quaſi che in gara -

delle altre, queſta regione, non ſolamente co ſuoi pregiati -

i doni della natura:mà inſieme con gl'induſtrioſi ſuoi lauori,

º come fuſſe ſtata ancor queſta altra lode ſua peculiare. Eſt

i chim(così dile)comuentus iſte,o nimia celebritateffiiuus, &

gº tiraumietiisprouincisvalde proficuus. 9uidquidenim pracci

gº puum, aut induſtrioſa mittit Campania, autopulenti Brutii, aut

iº Calabri peculioſi, aut Apuli idonei, velipſa poteſt habere pro- - - -

º intia in ornatum pulcherrime illius venalitatis exponitur. Fù º º ſi

º da Caſſiodoro appellata la Campania induſtrioſa & dal ſuo#:

dire io apprendo, che la induſtria de'noſtri Campani non gli iſi

º iſolamente nelle coſe ruſticali, ma anche in molte opere i -

di mano, 8 artificiali,aſſai da medeſimi antichi celebrate di

º alcune delle quali ci è rimaſa qualche notitia, fiche dal pre

5 ºte ſubietto non ſarà la lor raccolta lontana. -

º Raccontò Liuio nellib.26. & parimente l'affermò Cice

l ºne nel medeſimo luogo,citato a dietro,ch'eſſendo ſtata ,

ºggiogata Capua da Romani nel tempo della ſeconda.

--- - -- - - - guerra

-
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pºa nella guerra Cartagineſe, vrbs ſeruata eſt, vteſſet aliqua aratorum )

iº ºra, ſedes. vrbi frequentande (già data morte a gran numero de i

V" º senatori, e dato bando ai reſto de migliori ſuoi cittadini e
vºt general 9 o bando al reſto de'migliori ſuoi cittadini) si

mercio dei multitudo incolarum,libertinorumque, 3 inſtitorum, opificumqi i

la ſua regio retenta. Per la qual maniera i medeſimi vincitoriillamCam a
fle, panam arrogantiam, atque intolerandam ferocian, ratione, 6

conſilio (laſciato luogoſolamente alle arti ſellularie, dette i

ancheſedentarie) ad inertiſſimum,6 deſidioſiſſimum otium per i

duxerunt. Talche hauendolaordinata in modo di Prefettu- si

ra,vollero,che ſeruiſſe,come divn mercato di tutte le facen- i

de delle genti ruſticali del paeſe. Illi Capuam receptaculum ei

aratorum,nundinas ruſticorum cellam, atque horreum Campai

agri eſſe voluerunt. Et dello ſteſſo mercato,ò de'medeſimiù si

ver di altri tempi, ritrouaſi mentione in quella parte d'ºnº

antico Calendario, ch'è recata dal Grotero nel libro delle

Liuio, Cice Iſcrittioni à car 136 in queſto modo. Affas e XI K º il

" , in X. KAuguſti Dies LXXXXIIIa. Nundina Aquini infiº
antica iſcrit Interam. Minturn. Rome.Capue.Caſini. Fabrat.Horparmi per

tione riſcon queſto, che potrò nel medeſimo vniuerſal mercato Capua ,
trati. no andar riconoſcendo, in quali opere fa più che in altre la

Nel qual noſtra Campania induſtrioſa. Et per cominciare dalle coſe,

al ,º" ch'appartengono all'Agricoltura, poſciache di quella ſore
, , di gente abbondaua in quel tempo quel mercato: nèi mº .

aano altre deſimi Capuani per la maggior parte erano all'hor d'altrº si

genti, che i conditione, laonde da Ciceronefurono detti. Tunicati nel

º la ſudetta Oratione 2 contro Rullo Iam verò qui metusei

tunicatorum illorum, in Albana, 6 seplaſia (furonnomidi :

publici luoghi in Capua, 8 di ſue vie ) que concurſatiope

cuntiantium,quid Prator edixiſet?vbi canareti quidemitiaſº

Eſſendo ſtati ma da Liuio nel lib. 23. mentre ragionaua de' tempiantº si
ben prima et cedenti , & di Perolla, ci furono deſcritti i noſtri huomini

poi oggi, nobili Togati di lui dicendo, che quando palesò al padre di

capuani. volerdar morte ad Hannibale, Toga reietta ab humero latº

ſuccintum gladio nudat:&à tempo,che queſta città fu poi Co

lonia de'Romani,è ben certo, che quella veſte ci fù aſſaico ,

mune: per cominciar,dico, dalle coſe ruſticali, parmi quidi :

vedere i noſtri Miſuratori de'campi trattare di quel loro si

peculiar modo del miſurare i terreni,diuerſo, come affermº ,

Varrone nel cap. 1o del lib, 1 dell'Agricoltura, dal modo di

Spagna ,

-

se

l

s
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ºpagna& da quello di Roma. In Hiſpania ºliº (diſſe o Et deuca eſº

glimetiunturinº in Campania Verſibus(queſtº nome"i"

rae in bocca de Puglieſi,che il dicono: Verſure.) in agro Ro-::i

mano,ac Latino Iugeris.Dalche ſcorgoche Ciceronº i ido nel pecular

del campo Campano nella citata Cratione, 8 nell'epiſt, 6 modo Cam

delib. 2 di quelle,ghe ſcriſſe ad Attico,dimoſtrò nel modo, Pº

vſato da ſuoi Romani, & non già nel modo noſtro, col no

medi iugeri la ſua miſura. Qui al comun viº devenditori, ºf" ſi

& de compratori douea eſſer molto commoda quellºipes".
cial ſorte di scadera, la qual per proprio nome ſi appellº ºra,Aetta

a Campana:eſſendone ſtati ritrouatori i medeſimi noſtri Cam-CamPana

pini delche ci rende teſtimonianza Iſidoro nel capº del

libitº doue trattando de Peſi hà queſte parole Caniºa

regione Italie nomen accepit,vbi primim eius vſi:repertuseſi.

iſce duas lances non habet, ſed virga eſt ſignata libri " -

ſitº vago pondere menſurata. Et concordemente a queſto

negli antichi Gloſſari ſi legge. Kauaari. Stater.Sentir qui ººſºº
armi ragion - v alla li ari - - - - laua nella
p agionare (non sò,ſe nella lingua Latina, d pure nel- ,gua Oſea,

-- -

Oſca: ma forſe confuſamente nell'una, 8 nell'altra,delche incia ai

ſi tratterà altroue)così d'ogni altro affare come di qual ma- na : ſi di al

metadoueano ararſi i noſtri capignò eſsedoſi ſeruita queſta rºſeº

regione del modovſato in Roma,come affermaColin"i.

nelcap,4 del lib,5. dell'Agricoltura. Campania, ºnºradi rari

i" non vtitur has nº noſtri campi,
leterre, quia facilitas eius ſoli minoremoperan deſiderat

Et già per quelche ne dimoſtrò Catone, ilqual ſi è rife- Nel merca:

io non molto a litro, eſſerdonea in queſto noſtro mer ."

tito molta copiade leggieri Campani aratri, come cº-ſ"

itano a notiri facili irreni: ilche può ancor dirſi dellº ºai

i le quali e qui da noi ottennerovn peculiarnº
nºn laſcerò di credere, cheparimente eſſe ci hebber forma

i" che il taceſſe Varrone nel lib.4 della lingua

ti". ne difeſo queſto Falces à Farrelittera º Siº"
Cere"ſecando. Nelche non poſſo ta:i.fa ci

si " e parmigran coſa queſta, che i noſtri Campani, i "fi

" " ºndauai divnnobiimo Farro più di ogni altrº i

"". ſi fuſero appreſi al nome di Secula più to- alcuna voce

da diſc " di Falce, s'egli da quello della ſudetta bia- Siriº
" eua Gioſeffo Scaligero nelle ſue Note pensò,che

- .A a 2 a purum
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Varrºne, 8 purum putum Syriacum eſt. itaque ſepè labitur Varro ignora i
Bioſeffo ti orri, I - - - -

Sei ier- ºpeºgºlinguarum. Mà veggia eſſo Scaligero,che

fin, queſta ſua etimologia non ſia purtroppo dall'Italica lingua

tati, lontana,8 peregrina. Il medeſimo Catone,mentouato à die

tro,diceua nello ſteſſo luogo,che davn benauueduto Maſſa

io doueano coperarſi altre maſſeritiervilleſche in altre cit

E molti tà di Campania:ciò è Calibus,9 Minturnis cuculliones,ferra
iſtrumenti menta falces,pale,ligones ſecures,ornamenta, murices:catella Ve

". nafro:tegule ex Venafro. Trapeti Pompeijs, Nole ad Rufrima

forti, e in ceriam claues fiſcine Campana: delle quali anche nel medeſi

eor Fun movniuerſal mercato Capuano douea hauerſi copia non

grºſſº, º vile, 8 a prezzi non grandi: mà diceua parimente, eſſer be
Fani di

Sparto , di

prà lauori,

ne, che ſi comperaſſero Hame, Vrne olearie, Vrcei aquari,

Vrne vinaria,alia vaſa abcnea Capua. Et di nuouo. Funis ſub

habbia anche inteſo delle funi lauoratè in molte maniere

del vero Sparto, ch'è vna ſorte di virgulto, come notò Giu

lio Ceſare Scaligero nell'Eſercit. 139, contro il Cardano,

mezza tra i frutice & l'herba & aſſai ſimileaffermandolo il

Mattioli ſopra il cap. 159 del librº di Dioſcoride, alla Gir

neſta. Il vero Sparto naſce,benche inutile nell'Africa, è aſſai

migliore nella Spagna, ſiche facilmente Catone intender

c; è di Gi- douette non del vero, ma di eſſa Gineſta; poſcia che Genita

neſia, beri, quoque, per teſtimonianza di Plinio Secondo nel cap 9, del

ſimile allo lib.24.vinculi vſim praſtat;il qual diſſe,hauer dubbio an hº

SPºrº ſit,quam Graci auttoresspartonappellatiere, cum ex ealina pi.

ſcatoria apud eosfattitari docuerit; & numquid hanc deſigna'

uerit Homerus,cum dirit(nel lib.2 della Iliade)mauium ſparta

diſſoluta:nondum enim fuiſſe Afrieanum,uel Hiſpanum Sparti,

certum eſt. Non può in vero crederſi la noſtra Campania a

-, eſſere ſtata feconda dello Sparto, il quale, per vſar le parole

;" dello ſteſſo autore nel cap.2. del lib.19.non queatſeri,iuncuſſi

gi, proprie aridi ſoli vni terra dato vitio, namgue id malum tellº

nico s'eran ris eſt, nec aliud ibi ſeri,aut naſci poteſt. Per la qual cagione nè

aurº dei ve men quinaſce la Gineſta,ch'è di pari natura Adunque ſe

ºrº: nonvorremo credere che di Spagna ſi coduceuano a noi di

"i tali funi, nella guiſa che parimente di là, come afferma

- - Strafuori. --

dućtarius,Sparium omne Capua:le quali opere non d'una ſola,

mà eran di varie arti. Ben mi accorgo poterſi qui far lunga

queſtione, ſe hauendo egli mentouate le funi da alzar peſi, si

l

lº

si
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Strabone nel lib. 3. portauanſi Conigli in gran copia si ſe,

naui in Oſtia, & in Pozzuoli (queſte ſono le parole del ſuo

interprete.Abundantiam uerò eorum que ex Turditania expor

tantur, nauium magnitudo, o multitudo indicat,maxim e enim ,

onerarie naues indead Dicearchiam, 6 Oſtia, quod eſt Rome

nuale,aduepuntur)ſiche quì ſe ne fuſſe hauuta molta abbon

danza, delcheio laſcio, che ſia d'altri il giudicare : deue

itmo dire che Catone inteſe delle funi delle noſtre Gineſte,

i modo de'Greci, & di Homero,lodando egli quelle, che ſi

comperauano in Capua,condotteci da luoghi vicini,doue e

tuttauia naſce copioſamente quell'herba. Il medeſimo Ca

tone parlando ancora nel cap.13 di ciò che fuſſe ſtato biſo

go ad un vignaiuolo per la ſua vigna, numerò fra vaſi

Vaa parteas VI. Amphoras Sparteas IIII. le quali ſe era-pi cui an

º no ad vſo di conſeruarvini, & altri licori, come il lorno- º ſi face

"iºnee di Anfore mi paion dimoſtrare io conſentirei",
Marcello Donato nelle Annot ſopra il lib.22 di Liuio, ex ""

i ſimbus Sparteis confettas,pice poſtea, vel reſina,ceraue oblini-Ma -

asfiſſemen piacendomi quell'altra ſua ſpoſitione,che po-"o

ebbe ancor dirſi ex Sparti iuncis eaſdem câtertas fuiſſe: ciò dato, è i
nel modo de'noſtri comuni caneſtri, che al ſolo vſo di co- altro rifiuta

ſcaride ſon buoni. , t0,

- º l'altro coſeglio di Catone, che ſi comperaſſero in Ca- Iº Capºa i

ºi afidi bronzo, 8 egli non diſtinguendone nè le for "

"ºi nomi abbracciò tutti quelli, che per qualſiuoglia - i
ºtranlauorati dello ſteſſo metallo, de quali douea in i.

Capna eſſer gran copia percioche in queſta regione haueaſi Campania -

ºRame aſſai lodato Plinio secondo nel cap 8 del lib34 ºº

ºsionò di molte ſorti di Rame:del Coronario del Regolare, “

ºCaldario, dicendo non eſſerne altroue il migliore, che se nºn ap:
ºipriº ſoggiunſe, che in reliquisgeneribus palma Cam-"o fatta a

"il quale nel capi, dello ſteſſo libro parue, hauer con-"

ºluto al Campano de primi tempi la palma ſopra tutti. mente da

Fit (queſte ſono le ſue parole) & è lapide eroſo,quem vocant tutti aſi

ºniam celebritas in Aſia, 3 quondam in Campania:nunc in" , º

"ºtium agroextrema parte Italia. Non diſtinſe i tempi"

"ºfºrſe ſenza il comun parere, almeno del ſuo ſe Cipi

- " il Campano più di ogni altro Rame nel cap.19.

ºlº delle Etimologie,affermando, che Campanum in
A I A a a a 2 ter
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ter omniagenera cris vocatura Campania promincia, que eſi

in Italia parttbus, vtenſilibus & vaſis omnibus probatiſſimum.

dal quale; Dalle cui parole mi naſcevn penſiero nella mente, che i

",gi notiſſimi iſtromenti di bronzo,ad vſo delle chieſe per inti

"i tar le genti a diuini offici, comunemente appellaticanº
no dette e me: & in alcun tempo detti. Nole delli quali ſi crede, che fù

Campane, inuentore S. Paolino Veſcouo Nolano, hebber il preſente º

º " nome dalla lor materia & dal Rame campano: & non già

i " dalla Campania: hauendo ben ottenuto dal luogo delloro

autore quell'altro già diſuſato, come anche dal lor ſuono

furono detti.Glocche.&.Clocche: & percioche nel primo veni

ua dimoſtrata la lor cagione materiale, nel ſecondo l'effi

ciente, in queſto terzo la formale, 8 mancar pareua la

quarta ciò è la finale, furono anche chiamati segni. ilche

- penſo,che ſia molto noto. - . .

Eù copieſa . Di più ſtimò Catone, come ſi è inteſo è dietro, eſſer vtil

la campa- coſa che ſi fuſſer comperati in Capua alcuni vaſi da conſel

nº Felº- uarlicori,ciò è. Hama, Vrne olearie, Vrceiaquarrii, Vrna vi

"narie. Mahanendo ſoggiunto alla vaſaabenea il ſuo di
,",può riceuere doppiainterpretatione:& che in queſte vitime

perci, di parole dopo il racconto di alcuni ſpeciali vafi haueſſevolu

Suppellet to dichiarare,ch'egli diceua lo ſteſio anche d'ogni altro va'

"ºpa ſe di Bronzo di qualſiuoglia forma, 3 nome: & chi egual
nas, mente ragionaua di queſti, che di quelli, formati di creta,

da lui nel primo luogo mentouati. Horatio invero chia

mò col nome di Suppellettile campana i vaſi, ch vſaua nella

ſua parca, & pouera menſa, non hauendo copia di altri di

più nobil-metallo,in quelli verſi della Satira 6, del libri.

» i - aflat Echinuse

, Vilis cum Patera Guttus, Campana ſupeller. - -

renet e, sopra de quali fe queſta chioſa il ſuo antico Commentº

altro ſi tore. Campana ſupellex.fittilis:quia in Campania vaſcula ºpi

giimati, ma fingebantur ex argilla, velare. Et Acrone. Fittilis. velvi,

, minea, vel anea; quia in Campania dicebanturanea resoptimi

" º fabricari. Et Porfirione ancora. Campanaſilicet,aniacº

" bodie erea vaſa ſtudioſius fabricaridicuntur Mà,sio non erº

speſi, i non ben del tutto a mente dell'autore; il qualenon la genti,

f: 1:ati. lezza della ſua menſa:mà la ponertà notar ſol volena. Cosi

ancora fa da lui deſcritto nella Satira 3 dei l.2.quel cotantº

alla

-

4
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a

. automà aſſai ben ricco Opimio in via poueriſſima menſa

» –Veientanum feſtis potare dielus

Campana ſolitus trulla,vappamque profſtis.

nei medeſimi Commentatori preſero in altro ſentimento

queſte ſue parole. Mà ſe quel Poeta riputò vili per cagion

della materia i propriivaſi Campani, non potègiudicarlo -

ſteſſo di molti di eſſi,benche fuſſer di creta i quali comune

niente furono di molta ſtima. Io non ſon certo,sè frà quelli Et ſingolari

furono le obbe Calene: mentonate da Varrone appreſſo No- º iº"

nio Marcello nel cap.2. ſotto la voce. Qbba. in quelle paro- ºº"

le Dolia atque apothecas triclintares, Melicas,Catenas Obbas, iene il Ca.

(così io leggo è ſomiglianza di quelche ſegue appreſſo: & lici Cuma.

non già diuiſamente.Calenas,Obbas.)eº Cumanos Calices.Mà ni.

della nobiltà de'Calici Cumani, 8 d'ogni altro vaſe Cuma

noonde da Plinio secondo nel cap.12 del lio35. f, quella"

città riputata nobile ſon ben ſicuro. Nobilitanturis(diffe,º

egliopida quoque,vt Rhegium,cº Cume. Et Martiale nel lib,

14 ſotto il titolo. Patella Cumana, ſcriſſe queſti verſi.

» Hanc tib, Cumano rubicundam puluere teſtam

y- Municipem miſt caſta Sybilla ſuam. -

Egual lode appreſſo lo ſteſſo Plinio nel medeſimo luogo e, i cui
- - - - - - - C. -

hebbero i Calici di Sorrento in quelle parole. Maior quoque Sorre,

pars hominum terremis ttitur vaſis. Samia etiamnùm in eſcu

lentis laudantur, Retinet hic nobilitatem & Arretium in Italia,

& Calicum tantùm Surrentum,Aſta, Pollentia Nè minore ap

preſſo il ſudetto Martiale nell'Epigr.Io5, del lib.13. ſotto il

titolo del VinoSorrentino. -

br- Surrentina bibisine myrrhina pitta,nec alartºno 2 - -

45 - Sume:dabunt Calices,bacctibi vina ſuos.

Et di nuouonell'Epigr.1o2 del lib, 14. -

, Accipe non vili Calices de puluere natos:

x3 Sed Surrentine leue toreumarota. -

NeCumani ſi lodaua primieramente il color roſſo: ne'Sor- Fra l -

rentini il lor peſo aſſai leggiero, - f,:
Ma dopo delle opere ſui metalli, 8 di bronzo, 6 di cre- , riſi,

ta degl'induſtrioſi noſtri artefici Campani io ragionar de- li dette te

no di quelle nel legno chiamato ancor col comun nome di tirº dai -

metallo dagli autori che trattando dell'Halica, ho citati a" ,

dietro le quali opere da Latini furono dette. I teſtina onde" "
r -

- degl
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degl'Inteſtinari;(intendendoſi deloromaeſtri)nacque il no

me. Firmiſſima (diſſe Plinio Secondo nel cap.42. del lib.16 )

ad tectum Abies. Eadem valuarum repagulis,cº ad quascumque

libeat inteſtina opera aptiſſima, ſiuè Gracco, ſiuè Campano, ſind

Siculo fabrice artis genere ſpettabilis. Guglielmo Filandro

annotando il cap.3.del lib.6. di Vitruuio ci ammoni, che º

Plinio Sec. omne opus materia conſtans ſignificatur inteſtini operis appella

illuſtrato tione. delche io non fo contratto: ma Plinio quì riſtretta

mente parlò delle opere di legno, 8 nel Codice Teudofia

:i", no nel tit.4 del lib.13 gl'Inteſtinari ſono i Falegnami, che

i,frà gli altri artefici di varie ſorti fin al numero di trenta

roApellati, cinque,a'quali l'Imp Coſtantino concedeua franchigia da

publici affari, accioche haueſſer potuto attendere a perfet

tionarſi nelle loro arti,vengon numerati.

Nobilia pa Più gentili noſtri lauorifurono i Periſiromi Campani,che

ridºº forſe hora potrebbero dirſi. Panni Razzi:ò furono panni di

i", pinti in non molto diſſimil modo; a quali da Plauto nel

p, trºmi principio della Comedia, chiamata. Pſeudolo, furono ne'ſe

Campani, guenti verſi aſſomigliati i fianchi di alcuni ſerui,che perle »

molte ſtaffilate fuſſer colorati variamente di liuidure.

ab Ita ergo veſtra lateralorisfaciam,vt validè varia ſint;

Plautoilla-, Vt ne Periſtromata quidem equèpitta ſint Campanica,
ſtrato, Neque Alexandrina belluata conchyliatatapetia.

Et douettero eſſer di molta ſtima, eſſendo ſtati mentouati

da quel Poeta nello ſteſſo paragone delle famoſe Aleſſan

drine tapezzarie. -
-

Gli Vnguen Ma poſciache io da noſtri campi, 8 dalla loro coltura &

ti » compºſti agl'iſtrumenti & da vaſi ruſticali, come di grado in grado,

delle kie ſono ſalito alle ben addobbate camere de noſtri Campani,

Campane, a quali vn ſouerchio ſtudio di ogni delicatezza vien attri

"i. buito in qual altro luogo che in queſto potrò più acconcia

e a " mente de'noſtrivnguenti ragionare, che al pari riempirono

per la loro il mondo del loro odore, 3 delle loro lodi? Si affrettaua,per

ſtima. dir così,al principato di tutte le Roſe la Campana,ſdegnata

- ſi, che non fuſſe ſtata ſua ſola la ſuprema lode fra medeſimi

fiori; poſciache genera eius (ſono parole di Plinio Secondo

nel cap.4 del lib.21.)noſtri fecere celeberrima, Preneſtinam,6

Campanam;& pésò poterſelo acquiſtare nel tépeſtiuamente

fiorire, accioche i ſuoi vnguenti ancora fuſſero ſtati non ,

ElClì

tl
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men di tempo,che di celebrità, frà tutti quelli d'ogni altro

luogo i primi. Precor Campana(ſeguì Plinio)ſera Mileſia:no

niſſimè tamen deſinit Pra teſtina In queſta così nobil gara non

mancò porgere il ſuo fauore al comun nome di Roſe Cam

pane alcun noſtro campo, il quale non aratofundit Roſ am

(come affermò lo ſteſſo autore nel cap. 11 dellib.18.) odora- s

tioren ſatiua: adeò terra non ceſſat parere;accioche per queſta

cagione ancora della lor molta copia i noſtri vinguenti ot

eneſſer di tutti l'intiera lode.Vnde dictum eſt (ſoggiunſe)plus

apud Campanos vnguenti, quam apud ceteros olei fieri. Et fi- Et per quel

nalmente la natura volle arricchir queſta regione d'wn oglio º ºrºgº

perfettiſſimo accioche in ogni guiſa fuſero i Campanivn-º

guenti ſingolari Nuſquam generoſior ole e liquori come ſimil

mente da Plinio ſi è inteſo alquanto è dietro. Fù nondime- Non di tutº

no riputata per ſeruirmi delle parole pur di queſto autore "º

nel cap.3 del lib, 13 terrarum omnium AEgyptus accommoda-i",i

tiſſima vnguentis, etappreſſo all'Egitto nel ſecondo luogo.ab

ea Campania eſt,copia Roſe. EtAteneo nél lib. 15. di opinione

di vn certo Apollonio Herofilio lodò ben altamente i noſtri

vnguenti, compoſti di Roſe; ma non fe minori gli altri di

altri paeſi,ò degli ſteſſi,ò di altri fiori. Il Dalecampio così

reſe latine le ſue parole. Prò varietate locorum vnguenta fiunt

preſtantiſſima, quodita ſcribit Apollonius Heropbilius libro de
i 'aguentis. Irinum optimum in Elide,C Cyzico Roſaceumnobi

iſſimum ex Phaſelide,Capua,3 Neapoli.&c.Nè il ſudetto Pli- Nè poi fra

mio Secondo il qual affermò eſſer finalmente peruenuta la s 4uei d Ita

palma di tutti à gli vnguenti d'Italia l'attribuì a Campa- "tº
ini ſoli, hauendo detto nel cap.1. del lib.13: che Irinum Co- eſi ſoli.

rinthi di maximè placuit: poſtea Cyziti. Simili modo Rhodinum

Phaſeli quam glorii abſtulere Neapolis,Capua, Preneſte.Adun: Eſſendo ſta

que ſe ſia pur vero, il che non puo negarſi, che vuguentorum sa ne fa.

praſtantia(ccme anche affermò il ſudetto Ateneo nel mede. ri la toie a

imo luogo) locis imputanda non eſt, ſed artificum peritie, 2 º Nºiº,

materia, qua ſuppeditatur; & eſſendo veriſſimo, che la nobil- ºi i

ta della loro materia, che ſono i fiori, alle volte ſuol eſſer"

maggiore ſecondo la maggior diligenza deloro cultori,ot- Parte di fare

tennero i noſtri vinguenti alquanto tardi la palma de fora- Vnguenta:
ſtieri; & la lode del loro ſommo artificio non fù de'noſtri ſi , e delle

più antichi Campani; & Plinio, 8 Apollonio, riferito da s” Roſe,

XI - - Atenco,
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Ateneo,conueneuolmente lodarono in pari grado 3 ſenza

differenza veruna gli vnguenti di Capua,c gli vnguenti di

Napoli:eſſendo douuta eſſerne in tanta vicinanza de'ſiti di

queſte città, la diligenza del loro artefici, 8 la lor materia,

ciò è le Roſe, del tutto pari.

Negotiaua- Mà aſſai maggiore, & anche più antica lode fù quella e

"dei noſtri Capuani Vnguentari, la quale abbraccio i mae
tarinº "ſtri diogni ſorte di vnguento,8 di profumi, i quali fin da té

Seplaſia pi della Capuana Republica in via peculiar piazza della

ſteſſa città appellata Seplaſia, che ne fà molto famoſa, ſole

uano dimorare. Seplaſia (diſſe Feſto) Forum Capua, in quo

plurimi Vnguentarijerant. EtAſconio Pediano,annotando

l'Oratione di Tullio contro Piſone,ha queſte parole. Ditti

eſt in diſſuaſione legis Agrarieapud Populum, plateam eſſe Ca

pue, que Seplaſia appellatur; in qua Vnguentarijnegotiari ſint

cb era vna ſoliti. Mentouò parimente eſſo Tullio nella Oratione 2.

eſº º le cotro Rullo queſta piazza, 8 ſeco quell'altra pur di Capua,

º suiº chiamata. Albana: deſcriuendole ambedue per luoghian

- che nell'età ſua aſſai nobili,8 frequentati;& ne hò recate le

parole nel principio di queſto ragionamento dei Capuano

mercato nel qual tuttauiafò dimora. Di più nella Oratione

à fauor di Seſtio la deſcriſſe per vin luogo di delicatezze, 8.

di delitie, & in quella contro Piſone non ne parlò in altro

modo, ragionando nell'Vna, & nell'altra del medeſime Pi

ſone, il quale in Capua fà Duumuiro con Aulo Gabinio,

per dar forma, 8: raſſetto alla colonia,che Ceſare ci hauea ,

dedotta. In quella di lui diſſe in tal maniera. Quam teter in

cedebat,quàm truculentus, quàm terribili aſpettu: vnum aliqué

teev barbatis illis,exemplum imperii veteris,imaginem antiqui

tatis, columen Reipublica diceres intueri, veſtitus aſper, noſtra

bac purpura plebeia,ac penèfuſca. capillo ita borrido,vt Capua,

in qua ipſe tum immaginis formand e cauſa duumuiratum gerebat,

Frequetata Seplaſiam ſublaturus videretur.Nell'altra Oratione, verſo lo

da quella no ſteſſo Piſone dirizzando il parlare, diſſe nel ſeguente modo,
º gentei Seplaſia,me hercle,vt dici audieham,tevtprimàm aſperit,Ca

i"l panum conſulem repudiauit Audiuerat Decios Magiostin alcu

ni codici ſi leggono diſtinti queſti nomi: che appreſſo Li

nio nel 1.23. ſono d'un ſol huomo) & de Taureanilo Iabelho

aliquid aeceperat(furono coſtoro nobiliſſimi capuani, 8 nel

- la
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la medeſima hiſtoria di Liuio aſſai famoſi)in quibus ſi mo

deratio illa,que in noſtrisſolet eſſe conſulibus,non fuit(non così Cicerone 2

cifurono deſcritti da Liuio,che di prudenza, è di fortezza da Luio di

di animo, 8 di corpo, diede lor molta lode) at fuit pompa,º

fuit ſpecies,fuit inceſſus (non vitij loro:mà de'comuni Capua- -

nigonfi nel veſtire nell'aſpetto, 8 nel camminare)ſaltem Se- -

plaſia dignus, 3 Capua.Mà non potendoſi,nè dall'Vno,nè dal

l'altro ſuo dire: & nè men da quello nell'oratione contro

JRullo,ſcorgerſi,che nella Seplaſia ſi fuſſe eſſercitata propria

mente l'arte degli vnguenti, benche per altro n'haueſſe »

parlato, come di luogo di quei tempi più antichi: nondi- attendena.

meno poi in quella contro Piſone ragionando di Gabinio,

ſuo collega, ci palesò, che vi dimorauano Vnguentari in molto luſſo,

molta copia, 3 gran maeſtri di ornamenti, i più teneri, 8 i 2 delicate

più delicati. Gabinium denique (così ſoggiunſe) ſi vidiſſentº

Duumuirum veſtiri illi Vnguentarij, citius agnouiſent. Erant

illi compti capilli, ci madentes cincinnorum fimbria,º fluentes,

ceruſataque bucce,dignac Capua ſedilla vetere(ecco gli anti

chi Vnguentarij Capuani ſenza alcun velo) nam hec quidème,

quae nunc eſt ſplendidiſſimorum hominum,fortiſſimorum virorii, Per le quali

opti morum ciuium (mà gli vnguenti, compoſti delle Roſe ,i"

Campane di più ſorti, erano ſaliti per lo frequentiſſimo lorº, i più an

vſo,così appreſſo de'paeſani,come deforaſtieri dell'età ſua, tichi,non già

8 di quella di Plinio Secondo, che viſſe non molto tempo ſºgº

dapoi al ſommo grado di lode per la qual maniera quei no-º

itri nuoui Capuani,anch'eſſi immerſi nelle delicatezze »,

maggiori delle antiche, furono con gran marauiglia più

virtuoſi,S: più temperati de'loro predeceſſori: può ſciorſi il

nodo, percioche queſti eran coloni Romani; nè molto di

uerſalmente lo ſciolſe lo ſteſſo oratore, ſoggiungendo) mihi cicerone ,
amiciſſimorum multitudine redundat.Così Cicerone,accomo- notato,

dando a gli affetti ſuoi il ſuo dire, per ſuo frequète coſtume

anche in altre occaſioni, che in quelle di orare nel Foro, S&

nel Senato, il qual ſolea ſedere in due ſegge,come gli fu rin

facciato da Laberio appreſſo Macrobio nel cap.3. del lib.2.

de'Saturnali. -

Abbondò adunque in ogni tempo la Capuana Seplaſia -

di Vnguentari;l'arte de'quali non può a Cicerone negarſi,

che fù anche di comporliſci,8 belletti, che ſi accompagna

X I B b b b talo

-
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2 a ono cele: uano aſſai bene l'una con l'altra. Mà à dire il vero, a me par,

º" si che la lode di queſto altro eſercitio fù propriamente degli

i"º º Vnguentarii Napoletani, gli vinguenti della qual città non

gi, propria, hebber di quelli di Capua minor fama, delche con aſſai

dei ſuoi Vn ſtretto parlare & forſe non recatoci intiero da Nonio Mar

gººiº cello nel cap.3.volle ammonirci Varrone nel ſeguente mo

i"º do. Hic narium Seplaſie,bic Hedycus Neapolis. Chiunque,

mente odorare nel nome della Seplafia i ſuoi odoreſivn

guenti da vingerſi il corpo,ch'eran propri; de'Capuani; tal

che la voce. Hedycus.appartenendo è Napoli, 8 nonpoten

do trarſene verun buono ſentimento, ſe ſi legga a queſto

varrone , modo, deueremo reſtar perſuaſi, ch'ella dirittamente dee

emendato, leggerſi. Hedychrum, che fù vn elegante nome Greco d'wn ,

& illuſtrato certo vinguento, come notò Pietro Vittorio ſopra la Tu

ſcul 3. di Cicerone, chiamato è queſto modo,quòd gratam

aſpettu, ſuauenque, 3 nitidam cutem redderet, ac bonitatem

coloris praſtaret. - -

i",: Ma alla ſudetta così gran frequenza dei pertiſſimi va

i cli, guentari Capuani nella loro seplaſia, onde ella di molte

ricca per gli ricchezze douea abbòdare, rimiraua il medeſimo Varrone,

vnguerti,e ſimilmente nel luogo citato,in quelle altre parole. Doti dato

iº inſulam Chium,agrum Cecubum, seplaſia Capua,macellum Ro.
art. 323cari 6 -

º" Atto 3 del Rudente in quelli verſi:

09 - -Teque oro,é quaſo,ſi ſperas,tibi

varrone 8 , Hoc anno multum futurum Sirpe, 9 Laſerpitium,

Plauto ri , Eamº, euenturà exagogam Capuà ſaluam, ci ſoſpitem,

ſcontrati, 8 come fù bene offermato dal Turnebo ſopra l'Orat. 2, di Ci

" lº cerone contro Rullo, il qual da medeſimi verſi raccolſe, che

dato, Capuan ex vltimis prope terris aromata, pigmenta, quaque ad

º nguentarios pertinent, ferebantur. Siche Pomponio,antico

stimati qua- Poeta Latino riferito da Feſto nella voce. Sterilem introduſ

ſi ſuoi pecu ſe in vna ſua Comedia vn certo huomo,ch'haueſſe riſpoſto
liari. a colui, il qualvoleua ſaperdonde fuſſevn certo ſuo vingué

. to,in"to modo.Vnde boc vnguentum ſit,queris ? atquile

i" pidum.Vnde vnguenti,niſi ea Seplaſia eſi?quaſiche per lo mol

,to eſſercitio de nobili vnguenti nella Capuana Seplaſia,fuſe

te illuſtrato potuto dirſi,ch'eran di quel luogo ſolo a romponº
- C3

non ſia affatto alieno da queſte conſiderationi, potrà facil

muli. Alche anche alludervolle Plauto nella Sce. 2. dell'
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ſe, inteſe ſotto il ſuo nome d'ogni luogo in cui ſi compone-Hebber to

uano vnguenti, 8 ſi attendeua all'arte degli odori, come ſi ſºlº

vede hauer fatto anche Plinio Secondo più volte, il qual ",
diſſe nel cap io, del lib. 16, che Picea plurimam reſinam fun-"

dit,interueniente candida gemma, tàm ſimili thuri,vt mixta,vi- no gli odori,

ſu diſcerni non queat,o indefraus Seplaſie. Et di nuouo nel

cap.13.del lib.33. Non obliti, Demetrium a tota Seplaſia, Nero

nis principatu,accuſatum apud Conſulem. Et la terza volta nel Plinio Sec.

cap. 11 del lib.34.Credunt Seplaſie,ea omnibus quidem fraudi- ºniº:

bus corrumpenti. Et appreſſo. Fraus Seplaſie ſic exteritur.Nel- g""

la qual maniera ſimilmente l'Vſurpò Auſonio in quelli verſi , si

dell'Epigr.116 contro Euno con metaforica ſozza ironia - rio riſcos

by Perſpice,nèmercis fallant te nomina, vel nè - trati, è iſti

99 Aere Seplaſia decipiare caue. i , ſtrati ,

Laonde qualunque maeſtro di ſifatte compoſitioni fºchia- e, a vo
mato Seplaſiarie;hauendo detto Lampridio dell'Imp.Helio-"rijri

gabalo nella ſua Vita, ch'egli pinxit ſe, vt Cupedinarium, vt oao detti. Se

Seplaſiarium. Et percioche molti vnguenti,8 molti odori plaſiari, co

erano ad vſi medicinali,furono finalmente appellate sepla-Sºpºli

ſie quelle officine, che noi diciamo.Speciarie come in alcu- ";"

no de recati luoghi di Plinio può oſſeruarſi, fiche in vno , i
de Gloſſarij, publicati da Herrico Stefano, viene eſpo- -

ſta la voce. riarrera ne. che latinamente ſuona. Species

omnes vendens. per queſta altra. Seplaſiarius. onde ſi ſcorge,

che nel Gloſſario d'Iſidoro non ben hora ſi legga. Pantapo

la. Simplaſiarius:hauendo i Seplaſiarijtrattate tutte le ſpecie, Vn antico

intendendoſi le aromatiche,8 quelle di odore: così le com- Gloſſario i
poſte, come le ſemplici, 8 egualmente quelle di diletto, che" Vtm

quelle di medicina,nè più le domeſtiche, che le foraſtiere ; i" e ii e m -

onde finalmente nacque il nome comune dell'wna, & dell' -

altra ſorte depreſenti Speciali. - -

L'artificio de'medeſimi noſtri Vnguentarij Capuani, che Delle pelli

dal cader della Capuana Republica fin all'età di Plinio Se- pr fumate

condo, per lo ſpatio di 3oo. anni diuenuto ſempre di mag- º º

gior lode portò al primogrado gli vnguenti delle Roſe Ci-"
pane, non fù ne'ſecoli ſeguenti, ſe ben ſi oſſerui, di minor fa- i"siº

ma.Percioche eſſendoſi douuto comprendere nel loro eſſer-impiadi

citio del trattar odori, 8 profumi, anche l'arte di far odo

roſe le pelli de morti animali, ci fù deſcritto da Corippo
XI Bb bb 2 Afri
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Africano l'Imper. Giuſtino il giouane,nel veſtirlo ne' ſuoi

verſi, egualmente di ſingolari lodi, che di veſti Imperia

li, calzato di quelle pelli, le quali elette di tutte l'altre,

roſſo dall'arte Campana.

b» Parthica Campano dederant qua tergora fuco,

» Sanguineis prelata Roſis,laudata rubore,

» o Lettaque prò ſacris taitu molliſſima plantis.

,, Auguſtis ſolis hoc cultu competit vti.

del quale ſingolar culto di vſar gl'Imperadori ſoli le ſcarpe

e di color purpureo, i libri, 8 le hiſtorie de' Greci de ſecoli

ze quali poi "º antichisò piene. Ei quì,forſe potrebbe applicarſi quel

,il che ſi legge in vino del medeſimi Gloſſarij,publicati da Herri

nºme a pet co Stefano, d'vna tal ſorte di pelli Babiloniche. Baguarxri

li Beneuen 3 i plaris si or. latinamente con vn ſol vocabolo dette. Bene

ºgºº uentanum. dal profumarſi in Babilonia nello ſteſſo modo,

". che ſi vſaua nella regione,8 nel Ducato di Beneuento, che

i". fù iſtituito da Longobardi,in cui Capua,8 i luoghidella,

ſcrittioni. Càpania frà terra furon poi compreſi;poſciache diſuſatoſi il

nome di queſta regione,diuenne celebre quel nuouo, come

Vn anticº, ho dichiarato altroue. Certamente appreſſo all'età del ſu

" detto Imperadore ſeguirono ſenza interuallo i tempi de'
ultrato. ºa- - s- - -- - -

, la medeſimi Longobardi;&la voce. A'éiaarina non può cre

rifiutato, derſi, corrotta dalla ſincera voce Baguaarinoti come pesò Pao.

lo Merola nel c.29.del lib 4 della Par.2.della ſua Geografia,

ritenendo ella in quel Gloſſario il ſuo luogo frà quelle, che

cominciano dalla lettera B. & non già fra quelle, ch'han la

siche del Ca prima lettera A. Mà perche io ſon già peruenuto a tempi,

iº º ne'quali le lodi della noſtra Campania per le mutationi del

"", le ſignorie, 8 delle deſcrittioni, 8 denomidepaeſi,paſſa
stura laneº piº - - - - - - - - - -

,, rono alla gloria di nuoue regioni:non mi couien paſſare più

giana, e innanzi,8 mi baſterà hauer fatto manifeſto, ch'aſſai ben le

conuenne il titolo d'Induſtrioſa, ſiche fù come vn ſuo pecu

liar attributo; nelche ſi è inſieme dimoſtrato, in qual guiſa

dagli artifici di coſe villeſche, º di altre maſſeritie d'vſo.

popolare, 8 comune delle quali ſi téne in Capua quel gran

mercato nel tempo del ſuo ſtato men felice, il ſuo popolo,

tuttauia ſotto l'imperio de Romani, paſsò agli eſerciti di

arti più nobili, ſiche ſalià far adorni di ſontuoſe tapezzare

i pd

haueano acquiſtata la morbidezza, 8 la viuacità del color

s
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i palaggi de grandi;& vngendo, 8 profumando i loro corpi

di delicati vnguenti, è di peregrini odori,fu anche ſcelto à

calzare l'Imperial Maeſtà nel ſuo maggior trono, Mà non ſi sol douendo

tralaſcino le ſeguenti antiche iſcrittioni d'alcuni noſtri Vn- iº º un
guentarij, che ci ſono rimaſe; la prima delle quali è frà le i". de no

molte altre, che da vari luoghi del noſtro territorio hò ri",
raccolte nella mia villa di Caſapulla,& per gl'inditi, che ne queſte poche

recherò in altra occaſione, parmi di maggiore antichità Leritiioni,

dell'altre due per quella ſua parte, che ad imitatione della ,

ſua propria forma vien qui rappreſentata con caratteri di

grandezza maggiore; percioche il reſto, che ſimilmente ad

imitatione del ſuo eſemplare ſi è eſpreſſo con caratteri mi

nori, moſtra di eſſere ſtato ſcolpito in quel vano, ch'era

auanzato nel marmoin tempi aſſai più baſſi. La ſeconda

iſcrittione è in Capua appreſſo la chieſa vecchia de Monaci

Guglielmiti;& la terza, così tronca,è nel Collegio de'Padri

Geſuiti dal lato Settentrionale. L. N o v I v s

M. FV L V I V S IvcRio vNovENr.
A P O LL O N I VS PATRO NO ET SIBI

V N GEN T, SI BI ET -
-

VALERIAE RO D IA E ... PH I LO DA...

vXSORIrvivA IANI ... VENTARIO...

L CAESIO GLICoNICR.SIAE L L . . . HILARIO LIBER . . .

NARDINI
- - . . CONLIBERTAE. . .

XII. La Campania Felice vaiuerſal piazza di tutto

il mondo;& compendio dell'Italia intiera.

Delle ſudette coſe adique & come può a ragion crederſi, va a
ancor di varie altre opere di pregiati artifici), 8 lauori, ch di."
hora ci ſono rimaſe oſcure,hauendo douuto intendere Caſe mia mandar

ſiodoro, quando diſſe, che la induſtrioſa Campania ſolea , ſºleta la sº

mandarne in molta copia nel mercato della Lucania, onde ºtte ci

facilmente ſi ſpargºttano per le vicine contrade;& douendoi"i",eſſerne ſtate aſſai abbòdanti le ſue città,8 Capua molto più iº, d

delle altre per le ragioni che più volte n'hò recate,io penſo,

- - - - - poter
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poter ſimilmente con molta probabiltà dire, che all'incon

tro nel Capuano inercato dal6taniſſimi paeſi,8 dall'Orie

te con le coſe di odore:& dall'Occidente, 8 dalla Spagna ,

con le funi di Sparto, è certamente con quella ſi gran copia

di Conigli,che ſi è inteſa è dietro da Strabone,conduceuaſi

per mare da mercadanti qualunque altra coſa, della quale

non ſi haueua copia qui fra noi, per riportarſene eſſi poi

Et ella era delle noſtre;fiche la medeſima città,8 queſta regione potea

º cºntinuo, dirſi vn continuo, 8 general mercato di tutto il mondo,

º " Già altre volte ſi è inteſo, che dalla Campania ſi portauano
777 e resta nel- . - - - - - - - -

º i ", i ſuoi vini in paeſi lontani, º che in Capua nella ſteſſa ma

e ſingot, niera faceuaſi molto trafico di oglio. A queſti eſempi,de

mente in ca quali io mi auuaglio, accioche non paia il dir mio pender

Pta.a. intieramente dalle congetture, poſſono aggiungerſi quelli

ancora, che per cagion di ſi fatti trafichi mercantili molti

Siuriſconſulti antichi,nè d'vna età ſola, parlarono frequen

temente delle rimeſſe di pagamenti promeſſi farſi in Capua

da luoghi lontani, come fecero Sceuola, & Africano nella

leg.3.& nella leg.9 del Tit.4 dellib.13.de'Digeſti;& VIpia

no nella leg.9.del Tit.2 del lib.45.ſimilmente de'Digeſti,S.

Giuliano,8 Papiniano nella leg.17.8 nella leg 5o. del Tit,

1, del lib.46, pur de' Digeſti, che vſarono ſcambieuolmen

te i nomi di Efeſo,S di Capua, 8 forſe alcun altro ancora

Di Pozzuoli, la qual città, come ſcriſſe Strabonenel lib.5.

5.." * Emporium effida maximum, percioche hebbe ſtationes ne

uium, manu conſtrutias, & perciò accomodatiſſime à quell'

vſo, natura arene eam commoditatem praſtante: non penſo che

mi ſia biſogno replicare ciò che ne notai anche acconciamº

te altroue: ſol douendo aggiungerquì il detto di Stationel

Car.5.del lib.3. delle Selue,che

bo –bic auſpice condita Phaebo

-- Tierº portus,& littora mundi

- 5- Hoſpita–

i". º Ilche molto prima dell'età ſua, 8 fin da quella di Polibio,

ſcontrati, era ſtato ancorvero; il qual autore raccogliendo inſieme il

vna riſtrettiſſima ſentenza ciò che per viniuerſal lode di

queſta regione ſi è copioſamente da molti altri inteſo º

dietro diſſe nel lib.3. appreſſo il ſuo interprete, che planit ci

circa Capuam pars eſt Italia totius nobiliſſima. Regio bonitatº

at due

s

i;

l
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at que amanitate praſtans: adhoc mari adiacens, o emporia ha

bens, ad qua ſolent appellere, qui ex omnibus ferè orbis partibus

in Italia mauigant. Per la qual maniera eſsedoſi fatto in Italia Siche fà, co

quel ſi mirabil concorſo da tutte le parti del mondo per ca- º una piaz

gione della grandezza dell'Imperio Romano, al quale vbbi-" "º
diua ogni luogo ſarebbe ancor potuto conuenire aſſai bene”“

alla medeſima noſtra Campania,cotanto co'ſuoi influſſi fa

uorita dal Cielo, 8 frequentata per gli varii loro affari da

gli huomini d'ogni conditione,l'encomio d'eſſer

, Simulacro del ciel, piazza del mondo:

il quale ad eſſa Italia fà dato nuouamente da Gio: Battiſta

Marini nel Panegirico di Carlo Duca di Sauoia.

Può diquà adunque conoſcerſi manifeſtamente che que- per la fie.

ſta regione con molto buona proprietà otténe da Silio l'ag- ave, v. de

giunto di eſſer ricca, in quelli verſi del lib 8. trafi, b, mer

3- Iam verò quos diues opum, quos diues auorum, cantº la cin

, Et toto dabat ad bellum Campania traciu. "

Et ſimilmente da Sidonio nel Car. 18.autor di età più baſſa, Fei,

il quale douette ſeguire l'antica,8 comun fama. tolo di Ric

s- Lucrinum diucs ſtagnum Campania mollet, C2,

-- AEquora ſi noſtri cernerei illa lacus.

il qual non inteſe delle rendite, che raccoglienanſi dalla pe

ſca nel lago Lucrino,come è manifeſto;& ambidue,forſe,

imitarono Virgilio, che di tutte le noſtre città, collocate in

queſti fecondiſſimi campi,non diede vna tallode,che a Ca- Ii avale di

pua ſola, alla quale altrettanto appartenne la loro deſcrit- , ", i

tione, come ſi ſcorge dalle pur hora allegate parole di Stra-, i di

bone, & dimoſtrai nel principio del Diſcorſo precedente-, a Capua e

quato la loro fecondità,come nel principio di queſtoparmiº i ſenio

hauer baſteuolmente prouato. Certamente oltre il ſudetto "º
- - - M - con tan e al

attributo,fu comune alla Campania,8 a Capua ancor quel , i

l'altro, d'eſſer pingui ambedue il qual pariméte à quello delle valir gui.

ricchezze ritorna. Della Campania diſſe Propertio nella lo di. P n.

Eleg 4.del lib.3. gue.

53 - Necmihi mille iugis Campania pinguis aratur:

Et di Capua Columella nel lib.to.ch'è del coltiuar gli Horti

-- Pinguis item Cafia,cº Caudinis faucibus horti.

& non inteſe, nè egli, nè Virgilio del primi tempi di queſta

città, nè delle ſue ricchezze, per l'hiſtoria di Liuio aſſai fa

X VI moſe:
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moſe: ma parlarono di Capua dell'età loro, quando ella da

Nè intenden Ceſare perſuaſone da Pompeo, eſſendo ſtata dedotta colº

º ſi della nia di Romani cittadini (mi ſeruirò delle parole del noſtro

-
iº", velleio nel lib. 2.) & ius ab his reſtitutum poſt annos circiter

,CLII. quàm bello Punico in formam Prafetture redatta eratdi quella, che - - - - - -

fà poi celo De'quali tempi anche intendendo Pomponio Mela nel cap,

mia de'Roma 4, del lib.2 diſſe, che delle città d'Italia,qua procul à mari ba

"; ºbitantur , opulentiſſima ſunt: adſiniſtram Patauium Antenoris,
a che fà una - - - V

i ſi , Mutina, o Bononia Romanorum colonie: addextram Capua º

coe dia a Tuſcis,co Roma quondam a paſtoribus condita: nè più manife
Italia, ſtamente potea ammonirci,che per le ricchezze della Cam

pania s'intendeuano quelle di queſta medeſima ſua città,

più ricca del reſto delle marittime, 8 delle mediterranee,

ueſto ſi è anche inteſo altre volte da Strabone, appreſſo i

Non che di ſuo interprete in quelle parole. In mediterraneis eſt Capua,re

ºº ſº vera id quod nomine eiusſignificatur: reliquas enim ſi ei compa

ºº res, opida ſunt ; laonde pur de' Capuani della ſteſſa età egli

ſoggiunſe non molto appreſſo in tal modo. Nunc rebus vti

tur proſperis, colentes concordiam cum vicinis, ciuitatiſgue ſue

vetuſtan dignitatem, amplitudinemaue, & virtutem tuentur,

Laonde fù, Della medeſima dignità,8 maeſtà Capuana pari all'antica

,,rinouata nella ſua vniuerſal pace,non ſolamente co'vicini

eſſer di noi popoli, ma co'lontani, ſotto la formidabil potenza dell'Im

la minor di perio Romano parlaua ilſudetto Velleio nel lib.1.dicendo,
prima. non parergli probabilcoſa, tàm maturè (come ſarebbe ſtato

lo ſpatio de'cinquecento anni,credutone da Catone) tanti

sa cn a ºrben eremiſ forniſſe concidſ reſurreriſe Talche non ſarà

i, i temeraria congettura, s'io penſo, che dall'accreſcimento di

feo rati. Pozzuoli in così gran mercato, ſentì Capua commodi aſſai

e maggiori a ſuoi trafichi mercantili,8 d'oltramare, di quel

Alche le gio; li, che ſentiti hauea per via del fiume Volturno in Caſilino:

º" eſſendo già diuenute co'più lotani paeſi per l'ampiezza del

i ſii la Romana ſignoria, ſcâbieuoli, & molto frequenti le nani

quello di gationi.A quelto vſo fù aſſai commoda la via ch'era diſteſa

Pozzuoli, dall'una all'altra città;& percioche fù anche vſata vicende

uolmente ne'viaggi terreſtri da quel Porto in Roma,come

dimoſtrai ragionando della Via di Domitiano, ella nefi

detta. Conſolare. Ma facciamo ritorno a quelle lodi della

Campania che furono più viniuerſali.

- - Sa
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Sarebbe adunque conuenuto aſſai bene à queſta regione Le maggiori

il ſudetto encomio,che nuouamente è ſtato dato all'Italia;º º

ilche può ſcorgerſi ancor vero, ſe ſi oſſerui, che i paralleli".
delle maggiori lodi dell'wna, & dell'altra corrono del tutto, -

pari; ſiche la Campania eſſendo ſtata aſſai minore dell'Ita- proprie del

lia, potrà anche appellarſi ſuo Compendio con manifeſta a Caº

ragione. Io laſcero quì di dire,ch'eran proprie della Cam-*º

pania quelle lodi, per le quali Varrone nel cap.2. del lib. I.

dell'Agricoltura antipoſe l'Italia è molte altre regioni,

dicendo. Quid in Italia vtenſile, non modò non naſcitur, ſed

etiam nonegregium fit ? Quod Far conferam Campano? Quod

Triticum Apulo? Quod vinum Falerno? Quod oleum Vena

fro ? Già, & del Campano Farro, 8 del vino Falerno,8 del- . .

l'oglio Venafrano, 8 della egregiainduſtria degl'habitato- º

ri della medeſima regione nelle coſe artificiali, ſi è piena- t. su

mente ragionato. Et laſcerò ancora, che Plinio Secondo i 4,ſiai

nel cap. 5. del lib. 3. parimente eſaltando l'Italia in molte ſublime lede

maniere, parue, che per le ſole dori della noſtra Campania

la ſtimaſſe nobiliſſima frà tutte l'altre prouincie del mon

do in quel dire. Qualiter Campania ora PER SE,felixque illa,

ac beata amanitas vt palamſitvno in loco gaudentis opus eſe

natura. Percioche, comeho detto, ſon contento,che i loro

paragoni vadan del pari ; delche io non recherò per tetti

monio altri, che il medeſimo Plinio, autor non Campano;

il quale ſeguitando dopo le ſadette parole à deſcrittere, co

me invin catalogo, tutti quei nobili doni della natura onde

l'Italia ſingolarmente ſi pregiata, parlò in tal modo. Vam Br º cº

verò tota ea vitalis, acperennis ſalubritatis cali temperies eſi, "º

tàm fertiles campistan apriti colles, tamianori ſaltus,tan opa- "i,

ca memora, tàm munifica ſyluarium genera,tòt montium afflatus, -

tanta fruguin, & vitium, olearumque fertilitas, tim nobiliape -

cori vellera, tòt optma tauris colla, tàt lacus, nèt amnium fonti- -

nmque vbertas, totam camperfundens; tòt maria, portus, gre

miumque terrarum commercio patems vidique, e tanquam º

ad iuuandos mortales,ipſaauide in maria procurrens. Cosi Pii- ,

aio, il qual certamente pariº della intiera Italia t Ma chi

non ſi è accorto, che tutto ciò conviene ancor molto bene

alla noſtra Campania ? laonde molti ſcrittori moderni da

queſta cosi gran formiglianza, dal ſuo nome,i quai piece
º i I Cc cc de

-
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deal fudetto ragionamento,ingannati, ſi perſuaſero, ch'egli

deſcriſſe le lodi di queſta regione: benche ſarebber potuti

auuederſi del loro inganno per le ſue vitime parole, le quali

Anche nella al ſito dell'Italia ſol poſſono comuenire. Ma eſſi con queſto

i" loro ſcambio mi rendono più ſicuro, ch'hauendo io appel

:::: lata la Campania Felice Compendio dell'Italia intiera, non

compedio, ho preſo errore: tralaſciando di ciò in tanto con altri lor

ſi coprºdeua paragoni ancor quello, ch'ambedue ſian cinte egualmente,

benche in alcuanto diuerſi modi, da'umonti, & dal mare,

Raccolſe adunque la natura ciò che variamente ſparſe per

l'Italia, in vn ſuo ſol campo, 8 nella Campania,in cui Ci

cerone nella Oratione prima contro Rullo riconobbe º

Regione ab. vbertatem agrorum, abundantiam que rerum omnium . Eù per

bondante di fimil lode giudicato da Dionigi Halicarnaſeo doterſi au

ºº ºſº tiporre l'Italia a tutte l'altre piu lodate regioni del mondo,

& accioche finalmente non mancaſſe ancor queſta ſomi

glianza nel medeſimo paragone, fu detto il campo Cam

Campo bel- pano dal medeſimo Oratore orbis terrepulcherrimus ; & da

i pi; Plinio Secondo nel cap. 11, del lib. 18. che vniuerſas terras

di ogni altro: campus circumcampanus antecedit. Et Floro nel cap. 16 del

non che del lib.1, quaſi dir voleſſe, che l'Italia per cagione di queſta ſua

f,ire ſola regione otteneua la palma d'ogni luogo, l'anti

- poſe alla ſteſſa Italia,affermando,che omnium,non modò Ita

liaiſed toto orbe terrarum pulcherrima Campania plaga eſt, per

la qual maniera inuero fe l'Italia minore della Campania,

&,forſe non accorgendoſene,d'alcuna altra regione ancora:

contro della qual ſentenza odaſi il ſudetto Dionigi,mentre

della precedenza dell'Italia ragionando, ci recò inſieme ar

cb, dee anti gomenti di quella della Campania aſſai graui. Si vnam re

porſi ad ogni gionè (così parla il ſuo interprete nel libro primo) ciàm altera

ºgo, abbon conferas, queſit eiuſdem magnitudinis, Italia, mea iudicio, non

i" ſolam in Europa ed a quanlibet aliantotius orbis regionem

te di quef" ſua preſtantia longº ſuperati quannuam non me latet, fore, vi

è n. ſi, multis res incredibiles dicere videar, conſiderantibus AEgyp

a gli vſ bu-tum, e Africam, e Babyloniam, 3 ſigue alia regiones ob ſua
ºatºſ , fertilitatis felicitatem celebranturiſed ego terre opes non in vna

ſola frugum ſpecie pono, nec me ſubit deſiderium habitandi in

ea regione, in qua ſunt tantùm arua pinguia, caterarum verò

rerum, aut nulla prorſus, aut perexiguavtilitas percipituriſed
C41)à
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eam regionem optimam eſſe putò, qua facilè magnam rerum ad

vitam neeeſſariarum copiam hominibus ſemper ſuppeditare

poteſt;& qua plerumque bonis aliunde in ipsà importatis mini

màm indiget . Italia verò (& noi potremo dire. Campania.)

hanc rerum omnium fertilitatem, copiam, ac variam vtilitatem

preter cateras regiones, quecumque illeſint, qua cum iſta con

feranturprecipue conceſſam credo. Fin quà Dionigi. Et poſ- siete paret.

ſiamo auuederci aſſai bene, che queſte lodi della fecondità e potuto eſ

della Campania, non furono,nè Poetici ingrandimenti, ne " º º
- - - - commodo

fauoloſe inuentioni, alle quali darella hauerebbe potuto"

ancor molto commoda occaſione, 8 di fingerſi, che quì la biliºni,

prima volta Cerere, 8 Proſerpina inſegnarono l'uſo del

frumento (per parlardi queſto ſolo) come fà detto della Si

cilia, di alta fecondità ancor lodata; ſe ne primi tempi ci e

fuſſe fiorita la Poeſia Greca, maeſtra di ſi fatte allegorie. Si -

queritur (diſſe Diodoro Siciliano appreſſo il ſuo interprete

ael principio del lib,5:appunto ſpiegando queſta fauola del

ºfrumento,conoſciuto in quella ſua Iſola prima che in altro

luogo) ante frumenti vſum, vbi primim id repertum ſit, con -

ſentareum eſt primas tribuere optime regioni. Etguì per au- Et ſarebbe

uentura potrebbe alcun dire, che ſe à Capuani, i quali do- anche potuto

minauan pure la Campania, nulla mancaua di quelche eſſi º iº ſº

nauerebber poſſeduto, ſe fuſſero ſtati ſignori dell'Italia in-".
itiera: anche per queſta cagione con doppio lor torto laſcia-" i

rono l'amicitia de Romani per quella del Cartagineſi;eſien- -

sdoſi laſciati perſuadere dal lorSenatore ViboVirio,& da, -

Hannibale,come racconta Liuio nel lib.23.che col fauore, a

delle lore armi n'hauerebber potuto in breue tempo far

acquiſto. Tempus veniſſe ait (ſi parla del ſudetto Virio)quo

Campani, non agrum ſolim ab Romanis quondam per iniuriam º

ademptum,recuperare:ſed imperio etiam Italia poiiripoſint.Et , , ,

Hannibale. Inter catera magnifica promiſſapollicitus,breui ca

Put Italie omnis Capuam fore, iuraque cum cateris populis Ro

ºantºm etiam petiturum. Nè diuerſamente anch'io di quel se laveſſe

fatto de'noſtri Capuani antichi giudicherei; ſe l'huomo al alcun im e

paragone di quel che gli è biſogno, miſuraſſe molte volte ilº d'ºrº

deſiderio del dominare per lo quale, ſecondo quel detto diºsº

Eteocle appreſſo Euripide nelle Feniſſe poi da altri vſurpa
to egli ſuol farſi lecito, róper le leggi diuine, & le humane.

X/ I C c cc 2 XIII. -

-



572 D I S C O R S O I tr.

XIII. Vnico, di perpetuo infortunio della Campania

Felice ſono l'eruttioni de fuochi del monte Ve

ſuuio, di deluoghi di Pozzuoli.

sarebbe du Mà qual pur troppo dura eonditione è quella, che diſſe

ºººººº Strabone nel lib.5. accompagnarſi con la cotanto eſſaltata

º " fecondità de'noſtri terreni? & di quelli ſingolarmense, che
pania Felice - - - i- - - - - - º i 1, i 2

ai, che da Greci furono chiamati Flegrei, º Leborsi da Latini?
aalla ſuafi-.2ue de Phlegreis campisfibulantur (diſſe il ſuo interprete)

rendita ma acreibi cum Gigantibus geſta, non aliunde videntur orta, quàn
ſcano ºgº quòd eam regionem ob ſoli virtutem multiſibirertatim vindi

i".ſii carent;delche a diſteſo, º di proprio intento, ragionerò nel

tanti e Diſcorſo ſeguente, ſecondo che egli ſteſſo raccontò più di

ſtintamente,8 anche alcun altro autore, Adunque non gio

uò nulla, che natura ſua hec loca (per ſeruirmi delle parole

dell'interprete di Polibio nel lib. 3.) ſunt munita, º in hos

campos aditus eſt difficillimus: cinguntur enim, aliqua ex parte

mari, 3 maiore verò montibus,vbique magnissataue continuis,

- per quos venientibus è mediterrancis tres dumtaràt vie pa

Se ciò non- tent? Nulla inuero. Mà queſto non è vitio della natura del

ºſ, ºſº luogo, nè ſuo infortunio ragioneuolmente ſi dee riputare:

f:" ſe pure non ſia difetto l'abbondanza del bene ; la qual nonsalta- - - - - - -

i, per ſe ſteſſa, ma ſe venga malvſata, ſuol di difetto eſſer ca.

gione. Campani (diſſe Cicerone nell'Orat.2, contro Rullo)

ſemper ſuperbi bonitate agrorum, º fruttuum magnitudine.

Gia da Her Etda questo, forſe, pur nacquer le fauole de'Giganti della ,

º iſtinti Campania, veciſi da Hercole per la loro ſuperbia, il qua

";" le felo ſteſſo di altri Tiranni per altri luoghi; fiche quel
» Giganti, - - -

Geografo non le interpretò per lo ſuo verſo ; & Diodoro

Strabone , Siciliano nel lib,4 le raccontò per hiſtorie ſincere, nè con

rifiutato, tengono coſa, che parer poſſa fauoloſa, come può ſcore

gerſi dalle ſue parole, che ho recate ragionando del campo

flegreo. Fauola fu ben quella di coloro, i quali appreſſo

Silio nel lib,12.

De quali ſe , Tradunt Herculeo proſtratos mole Gigantes

soloſamente , Tellurem iniettam quatere, ci ſpiramine anhele
º be º - - -

ſi . , Torreri latè campos,quotieſque minantur,

,fi, , Rumpere compagem impoſitam, capalleſeere celum
- Dir.--
- - - . - - - -

Pin
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Pindaro nell'Ode 1. de'Piti; pur di queſto ragionò, dicen

do di vn ſolo gigante, appellato Tifone, ſepolto in queſto

tratto, che da Cuma peruiene al monte Etna nella Sici

lia con altrettanto, 8 più fauoloſa inuentione. Ma laſcian- E grande a

do le lor fauole a Poeti, nè parendomi douer acconſenti- ºrfanie

re, che le guerre eſterne fiano il naturale, 8 perpetuo in- iera ſa

fortunio di queſta regione; nè mengiudico, che ne ſia ,ſi

il frequente: Terremoto, qui Campania non ſolim caſtellati"

(come affermò Plinio Cecilio nell'epiſt. 2o. del lib.6.) ve- ſe fuſera.

rèm etiam opida vexare ſolitus ; percioche Seneca nel cap. 1. ººf,

del lib.6. delle Queſtioni Naturali la chiamò nunquam ſº-,

curamhuius mali:indemnem tamen, e toties defunitam menu

A me adunque parrebbe, che l'Vnico, & perpetuo ſuo in

fortunio ſiano l'eruttioni de'fuochi del monte Veſuuio, &

de luoghi di Pozzuoli, 8 di Cuma, del qual parere ſù già

Caſſiodoro, il quale nell'epiſt.5o. del lib.4. affermò, che ,

laborat hoc vnomalo terris deflorata prouincia, quà nè perfe- º il ſuo

fa beatitudine frueretur, huius timorisfrequenter acerbitate"

concutitur. La perpetuità di queſto male, accennataci da' i"ſi

ſudetti Poeti, i quali diſſero, che queſti incendij naſcono lo deſu,

da giganti, ſepolti nelle ſteſſe noſtre contrade, può eſſer endi natura

manifeſta per l'eſperienza, non ſol praticatane per l'incer-º

to corſo di antichiſſimi ſecoli prima dell'Imper. Tito, del

che nel Diſcorſo precedente ſi è ragionato; mà per quella

ancora,con più certezza raccontatane di tempo in tempo

da molti graui autori: & l'acerbità ſua è ſtata da noi vedu

ta in queſti vltimi anni co propri occhi, così fiera, che à

quella degli vniuerſali incendi pergli quali arderà il mon

do nell'eſtremo giorno, ſi poſſono giuſtamente per gran ,

parte agguagliare i e -
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Delle materie principali, che ſi trattan

nel quarto diſcorſo,
- u . -

I. Molti,2:" gli antichi popoli, che a forza d'armi

0paſſarono l'un " l'altro nella Campania Felice: allettati

dalla molta fecondità ſia done poi dotiofurono ſtudioſi.

II. Ci farebbero ſtrada alle prime antichità della Campania Fe

lice ſuelle che già furono deſcritte della Grecia, dell'Italia,

sè ogni lor vera notitia non ſe ne fuſſe ſmarrita: potrà non

dimeno ſeruirci Dionigi Halicarnaſeo di buona guida,

III. Le riceuute bitorie degli antichiſſimi popoli d ftalia, & del

Datio,d de fondatori di ROMA, ſono ſtate rifiutate da alcuni

ſenza baſteuoli ragioni. -

e IP. I peculiari, più antichi popoli della Campania Felice, non fu

rono i Sicoli; mi furono gli opici, º gli Auſoni, detti anche

Aurunci prole de veri,ion defauoloſi ſuoi giganti.

V. Gli oſci che diſceſer dagli opici,ritennero anche i loro luoghi

di quà del fiume Volturno nella Campania Felice. Loro coſti

mi Furono creduti fondatori di CAPVA. Loro lingua,

pI. Alcuni Pelaſgi già vſciti della Grecia, º finalmente perue

nuti nell'Italia tre ſecoli prima della Guerra Troiana, tolſerº

agli Aurunci vna parte de luoghi della Campania felice"
del fiume Volturno: cºaltri, ſotto il nome di Sarraſti,habitº

roio ne luoghi di là del fiume Sarno.

VII. Alquanti anni prima della Guerra Troiana Cacco, il ladro

famoſo paſsò nella Campania Felice, di occupò i luoghi intor:

no il fiume Volturno: Ebalo, ſignor dell'iſola di Capri, quelli

intorno il fiume Sarno. Dopo la ſteſſa guerra uène in CAP/A,

come alcun diſſe, Capi Troiano; la qual città, ſecondo altri fº

edificata da Romo figliuolo di Enea -

11x. I Greci che nel ſecondo ſecolo dopo la Guerra Troiana edifi.

carono Cuma, ottennero lungamente molta parte della Cam

pania Felice di quà del fiume Volturno verſo oriente, ch'hº

uean tolta è gli Oſci. Alcuni attribuirono la fondatione di

CAPVAà Capi Siluio Rè di Alba nel Latio, nel terzºſecolº

dopo i caſi di Troia. IX. 1,-

º
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IX. Alcuni Vmbrigente Italica,amici degli Etruſci, habitarono

in lor compagnia nella Campania Felice, i quali,ò natiui,ò ſtra

nieri d'Italia,bauendo mandate dalle loro dodici città di Etru

ria altrettante colonie nelle regioni intorno il fiume Pò, ne

mädarono dodici altre nella medeſima Campania, che abbrac

ciò a quel tempo anche la Campania antica, doue poi ſi ricoue

rarono gli Etruſci del Pò, fuggendo da Galli. -

X, CAPVA,comunemente creduta città degli Etruſci,fù la loro

Metropoli nella Campania Felice, 3 nella Campania antica:

eſſendo, al parer di alcuni, ſtata da lorfondata alquanti anni

prima,che Romolo haueſſe edificata ROMA,

XI. I Sanniti,gente Italica, i quali tolſero d gli Etruſci la Cam

pania antica, non poſero a Capua queſto nome;laqualper lun

gotempo habitata diuiſamente in molte Ville,cº poi nel prin

cipio del quarto ſecolo di Roma raccolta in vna città, nonfù

detta giamai.Volturno:nè da eſſi fà in verun modo occupata:

nè men Cuma,già conquiſtata da Capuani;ilche con la fraude,

che diceſi di Capua,fecer di Nola,6 della ſua vicina regione.

XII. Furono Etruſci Capuani quelli, che nell'Iſola di Sicilia ſce

leratamente occuparono Entella: Et Sanniti Campani quelli,

che fecer lo ſteſſo in Meſſina: Et quelli, che occuparono Regio,

furono cittadini Romani.

XIII. I Capuani di ſtirpe Etruſci, bauendo attaccata nuoua guer

raco Sanniti per la difeſa de Sidicini, ci eſſendo rimaſi per

ditori, ricorſero all'aiuto de Romani, i quali per la loro dedi

tione primieramente ottènero la Càpania Capuana,e poi ac

uiſtarono il reſto della Cipania Felice con la Càpania antica.

XIV. Eſſendo ſtate di varie ſorti le antiche deditioni:la prima,che

di ſe ſteſſi fecero i Capuani è Romani, fu men dura di quella

del tempo della ſeconda guerra cartagineſe, per la quale Ca

pua diuenne lor Prefettura, di al finefù lor Colonia, laond

riacquiſtò lo ſplendore, la dignità di prima. -

XV. Dominando i Romani la Campania Felice, permiſero, che

NAPOLI, città Greca, in premio della ſua antica fede, º di

più dilettandoſi del modo del viuer Greco ſi godeſſe d'vna cer

talibertà, 3 franchigia,da lor permeſſa anche ad altri luoghi.

3"?.

DE
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D E P O P O L I

D I CAMPANIA

F E L I C E

DISCORSO IV.

al RATIOSA figlia di fiero padre è la gloria,

º che naſce dall'eſſercitio delle armi, la

qual con generoſe ſembianze allettando

gli animi humani, & rendendo cara an

cor la memoria de' paſſati danni, egual:

mente i più timidi, che i più forti petti

- il luſingar ſuole. Nè inuero, aben giudicº

re,fù huomo, nè gente veruna giamai,che non ſi pregiaſſe

altamente: nè eſſer potrà, che tuttauia non ſi habbia è prº

si sarea nei giare più che d'ogni altra ſua lode, di quella delle chiarº

gº aee que opere in guerra,ò ſue, è de' ſuoi maggiori. Laondeà me

º, Picºrſº pare, di poter eſſer ſicuro, che ſe in queſto Diſcorſo prenº
de' noſtri pri - - - - - - - - -

mi popoli bel derò à trattar degli antichiſſimi popoli di queſta noſtra

liceſi,

Suole eſſer

cara alle gi .

ti la memo- i

ria de'lor fat

ti militari.

mi, noi, che per ogni maniera ſiamo lorprole, deueremº

prenderne non minor diletto frà l'acerbamente dolce me

moria del lor valore. Et miauueggio ben io,che potrebbe

- queſto ſubietto in qualche guiſa recarci noia,inſegnadociº

che ſiameſi- temere d'altri futuri mali per queſti argomenti de' paſſati

.,"iº non eſſendone ceſſata nè potendone ceſſare in verun modº

guerre eſſer quella, che ne fà ſempre, ad egual miſura delle noſtrenatº

ne, ſottº, rali proſperità, feconda madre. Màsè congiuſta ragionº

";gº altri creda,che poſſan queſti paragoni andar del pariino º

,11,1. deueremo più temere di cotali ſciagure;poiche è ancorsº,

º I. ſto a ſperare che ſian per eſſerci molto più ſicuro riparº
- - - - - - --- - - -- -- - no

regione,de quali i ſecondi ſempre rimaſervincitori depri

"
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noſtri monti contro le guerre foraſtiere le vincitrici armi,

& à DIO care de' noſtri RE CATTOLICI, le quali

per lo ſpatio di cento cinquanta anni, quaſi può dirſi ſenza

veruno interrompimento,8 certamente ſopra ogni paſſato

eſempio di qualſiuoglia gran Monarchia ci han conſeruata

vnafeliciſſima, 3 intiera pace; la qual già toltaci con pari sia dal sui

fierezza, che orgoglio, da figliuoli della terra,cheran dime- : sierºlº

nuti in vn tratto noſtri giganti , ci è ſtata reſa in pochi";
giornico altro nuouo ſingolareſsépio,&più bella è più ca-, di

fa dal nobiliſſimo Heroe, Don Innico Velez Di Gueuara.Con ſti, anelli

te di Ognate, noſtro Vicerè,nuouo Hercole Hibero.Adtique giganti,

da ogni moleſto timore più che mai ſicuri, potremo ancor

prendere da queſto Diſcorſo piacerdoppio, ſcorgendo ne'

bellicoſi fatti degli antichiſſimi noſtri popoli, quanto noi

badalle loro molto acerbe calamitaviuiamo lontani,

- - . . . - . . . . . . .

l. Molti, di vari furono gli antichi popoli, che a forza

diarmi paſſarono l'on dopo l'altro nella cam ania

Felice, allettati dalla moltafeconditàfi º
- - no a r . o......a º º º

a 1 il - poi d'orio furono ſtudioſi, - º

vie tv

Et frequentiſſime inuero furono le mutationi dei popoli prendo a

nella noſtra Campania, i quali in antichiſſimi tempi frà lorſº: i

fieramente combattendo altri ne occuparono vna parteal-" i.cº

trivna altra, finche n'ottennero l'intiero dominio aſſai lun-,a tre,

gamente, nè ſenza eſterne, è domeſtiche guerre, i Romani fin a tempo

Dopo de'quali in minor corſo di anni ne ſeguirono delle de Romani,

altre,nè men frequenti, nè men graui; onde ancor taluolta

tutta l'Italia & taluolta queſti ſuoi luoghi di quà di Roma

ne rimaſer miſeramente lacerati. Ma di queſte vltime,già

deſcritte da molti autori, non eſſendo mia cura di ragiona º ſi"i

reparmi per cominciar di quà,che della varia copia de'ſu- "““

detti noſtri popoli più antichi poſſa Virgilio hauer inteſo

nella raſſegna dell'eſercito di Turno, quandonel lib.7 del

l'Eneide diſſe di Haleſo, il qual raccolſe le ſue genti daluo

ghi di queſta regione, che a!

» Curru iungt Haleſus equos,Turnoque feroces e Virgilio il

a - Mille rapit populos- luſtrato.

D ddd Ilche
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Ilche volle eſporci più manifeſtamente il ſuo imitatore Si

lio in pari occaſione della raſſegna dell'eſercito de Roma

ni prima della battaglia che ſeguì con Hannibale à Canne;

percioche nel lib,3 cominciò il racconto delle noſtre città,

chhauean mandato alcun numero di ſoldateſca allorf,

uore in quella guerra da ſeguenti verſi.
-

famiverà uoi diue opum quo discs Aurum, - .

sile con i q Et toto dabat ad bellum Campaniatrattu. -

ifruitoridi ieri,deſinoſe

ºi, Virgiliº maeſtro, dal quale nel lib. 1o fù detta . . . . .

º, Mantua diues Auisiſca non genus omnibus unum.

fimilmente hauendo voluto dichiarar, che molti furono i

ſuoi fondatori. Bene diues Auis (cosi chiosò Seruio quelver

iſo)quianàahoeno(forſe non tantumab ocno)ſedabalistuo

quecondita ſitiprimàm mamgue a Thebanis,deinde à Tuſcigno

uiſſimè a Gallis, velvt alii dicunt,a Sarſinatibus, qui Peruſia

e conſiderant-De'nomi de'varii popoli della Campaniafece

vn riſtretto catalogo Plinio Secondo nel cap.5 del lib.3 di

cendo, che h" bumana voluptatis tenuere

s, Auet, oſci, Greci ºmbri, Tiſci Campani. Eralguanto più copioſi
a ſpari in mente ne parlò Strabone nel lib.5; dal quale egli non è,

ºrii autori benche paia, molto diſcorde, come à parte à parte anderò

e dimoſtrando, le cui parole appreſſo il ſuo interprete ſonº

queſte. Poſt Latium Campania eſt. Et appreſſo. Antiochusab

Opicis habitatam fuiſſè eam regionem narrat,qui idem & Au

ſomes appellarentur.At Polybius ſignificat,ſe prè duabus diuer

ſis gentibus eos haberetaitenim,Opicos,3 Auſomes terramanº

º - cſt circa craterem incoluſſè, Alii ferunt, cum ea loca quo

dam Opici, di Auſomes tenniſſent, fuiſſe ea deinde ab Oſcagente

occupata,qua a Cumanis pulſa indeſit,quos rurſum Etruſa tie

cerint:etenim ob praſtantiam camposillos multis fuiſſe certami

vº º nibus erpetitos.Tyrrhenos,cum duodecim vrbes habitarent due

earum, quaſi caput eſſet,ea de cauſa Capuammuncupaſse. Eoſº

cumper luxuriam ad molliciem ſe tranſdidiſſent, ſicut & regio:

ne, ad Padum ſita pulſi fuerunt itasamnitibus Campania reſº

fiſſi; quos Romani poſtmodàprofligauerint. Così Strabone »

il qualparue,hauerci ſpiegata intieramente queſta hiſtoriº,

ch'habbiamo preſa a trattare;& ci darà inuero il medeſimo

ſuo racconto alle coſe, che ſi haueranno a dire, 3.ar"
e'
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º

º

a

de'tempi,vn gran lume. Mà non sò per qual maniera,ò in- -

anuedutamete,ò pure di fermo pefiero,laſciò di far motto, -

º de'Pelaſgi,8 di Ebalo,di origine Teleboo,& di Cacco,il

ladro famoſo, 8 di Capi Troiano, 8 di Romofigliuolo di

Enea,8 di Capi Siluio, Rè di Alba, i quali hauer habitato, e,

& alcuni di eſſi hauer fondate città nella ſteſſa nottra regio º ,

ne fù da altri antichi autori, da ciaſcun per la ſua parte, e

diuiſamente, raccontato.

Scriſſe Tucidide nel lib.1. appreſſo il ſuo interprete, che I luºghi ſe

l'Attica, ciò è la regione degli Atenieſi,a vetuſtiſſimistſquerº prº

temporibus propter agri tenuitatem, ſeditionum immunemidèili

bomines ſemper incoluerunt. Il ſudetto Strabone ancora nel,"

principio del lib.8, dalla medeſima cagione, diſſe, eſſer au

uenuto, che furon ſempre gli ſteſſi, così gli Atenieſi, come i

Dorieſi;ſiche queſti per aſſai lungo tépo facilméte conſer

uarono la loro lingua in vn medeſimo modo. Probabile eſt

(queſto è in latino il ſuo parlare) Dorienſes,cum pauci eſſent,

i ac ſalum aſperrimum colerent, eo quòd aliºs non permiſeren

tur, linguam ſuam retiuuſſe, ad eius ſocietatem alios quoque co

gnatos ſuos populos pertraxiſe guod idem Athenienſibus quo

iiu venit,qui cum agrum tenerent tenuem atque aſperum,

nemine ſunt oppugnati, ſed pro indigenis habiti; cum, vt ait

Tbucydides,memoeospelleret, neque ipſorum quiſquam agrum

affettaret.hec igitur,vt apparet,cauſa fuitieur quamquam exi

gua, gens tamen eſſent peculiaris, & ſuo ſermone vteremtur.

Adunque all'incontro la noſtra Campania prouò così ſpeſ- La quali per

ſe mutationi di habitatori, come fin dal principio fà da la ſua fresn

me aunertito, per la molta fecondità ſua, ilche manifeſta- ºſ" i

mente ci palesò il medeſimo Geografo nelle parolereateſ"

nel primo luogo, è alquanto più celatamente Silio, il qua nia Fei e.

le ne'ſudetti verſi accoppiò inſieme la copia de ſuoi popoli, saiorire,

& quella delle ricchezze ſue Mà è ben da no tralaſciarſi, che trio cºn

quelle ſteſſe genti,le quali ſoglion prima eſſer cotanto aui- Strabone,et

de di guerre per l'acquiſto di alcun paeſe, di fecondità lo- illuſtrato.

dato, poi quaſi per natural proprietà allo ſpeſſo anide di

uengono di ripoſo, 8 di pace, percioche per auuertimento

del medeſimo Strabone nel lib. 2. que gentes viuunt in re

gione felici (per la felicità de luoghi intenderſi da queſto au

ſtere la loro fecondità, fu da me auuertito nel principio del

A. - D d dd 2 Pre

º
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precedente Diſcorſo) ea pacis ſunt ſtudioſe: que autem incº

Per la quale lunt locaſterilia,aut incommoda,pugnaces ſunt,acfortes.Laonde

piatº º non dee eſſer marauiglia quelche egli de'noſtri EtruſciCa

"L, puani ci diſſe, che datiſi a piaceri, 8 a diletti (ilche forſe,l- - - - - - - - - -

"i, degli altri noſtri antichi popoli ancora può crederſi, si

ſa, alcuni de'moderni è ben certo)fecer perdita della mal dife

º ſalor regione. . . . . . . . --

v º 2 PI. Ci farebbero ſtrada alle prime antichità della ,

Cápania Felice quelle, che già furono deſcritte della

Grecia,d dell'Italia, ſe ogni lor vera notitia

º º non ſe ne fuſſe ſmarrita, ma nondime

no potrà Dionigi Halicarnaſeo

; i ſeruirci di buona guida.
-

-

Farn e Mà qualdegli antichi autori noiſceglieremo: anzi haner

narrationi - » - i nel - - idifi
i i potremo, il qual habbia à farci nel cammino de'tempi diſi

"i te taciuto Plinio Secondo,che il medeſimo Strabone? Etſe

antichi auto alcun pur ſe n'habbia, come haueràegli potuto dirci coſa,

ri riputate, di vero, ſe Flegonte Tralliano, come riferiſce Fotio nella

fºſº. Parte 97 della ſua Biblioteca, deſcrivendo vmavniuerſal

- Cronica, le diede principio dal tempo della primaOlim

piade,che fù purtroppo baſſo al paragone di quelli, dequa

. . .li, innanzi che degli altri,ſi hauerà à trattare, ricusò voler

. - parlare de'più antichi? quòd priora (ſon queſte in latinole,

- a parole di Fotio) vt & aliiferè omnes affirmant, nullum accu
- -

--
ratum,uerumque ſcriptorem ſint natia,ſedaliter, atque aliterea,

d'assanelle º in queforte inciderunt, neque interſe conuenientia ſeripſerini,

dell"", etiam il qui ex hac ſcriptioneglorian quaſi ſent.Ne di queſtº

, quei potriamo fermarci nel parere di Flegonte ſole,ſe della ſteſ

delle Latine, ſa ſentenza non fuſſe ſtato anche frà Greci Euſebio Ceſa

º ºile Rº- rienſe, 8 fra Latini, Varrone, Cenſorino, S. Agoſtino, è

*º - altri, i quali giudicarono i racconti di quei primi tempi

eſſerfauoloſi. Mà, forſe, ſarà ciò ſolvero delle hiſtorie de

- primi Greci, che potrebbero dar lume alle noſtre più anti

- che: eſſendoci ſtate poi raccontate le ſeguenti, 8:",
i larmente le Italiche,ò le Romane, con diligenza, 8 fede

- - mag:

alta,& oſcura antichità buona guida, hauendone egualmé
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;

maggiore da Fabio Pittore, da Catone Cenſorino, 8 da .

alcun altro de'primi latini hiſtorici,ch'hora nò ſi hano, ma

de'loro libri ſi autualſero quelli ſcrittori, che ci ſon tuttauia

rimaſi? Io ben così giudicherei, ſe Liuio nel lib.6, col qua

le è di accordo Plutarco nel libretto della Fortuna de'Ro- -

mani non ci ammoniſſero, che per la confuſione, 8 varietà

loro ſono ancor queſti aueniméti molto ambigui,3 oſcu

ri. Adunque non rimane che di altro ſi habbia qualche no

titia, la qual poſſa crederſi men fauoloſa, che di quelche ci

fù deſcritto da coloro i quali a medeſimi fatti furon più vi

tini, che ſon ben pochi ; nè dir ſaprei ancor quanto dalle a

paſſioni, è di ſouerchio amore, over di ſouerchio odio al

trui lontani. Qual coſa perciò ſi hauerà à fare ? Ci ri- Ma non per
trarremo, forſe, dal preſo ragionamento, & ſol delle coſe » ?t to la -

più nuoue,& più note de noſtri popoli ricanteremo le can: "i
zoni, da molti moderni ſcrittori, che le impararono dagli hº preſo,fa

antichi,più,8 più volte ricantate ? Il recar qualunque noti- re

tia di quelche prima ſia ſtato del tutto pſeuro, non potrà

non dilettare:& maggior diletto deuerà porgere, ſe ſi pren

da delle coſe, che ſian note, ad eſſaminar alquanto ſottil

mente le antiche narrationi.Adunque ſperando che debba

riuſcirancor grata queſta nuoua fatica, non ci ſgomenta,

remo di poter piacere col dimoſtrare che ſiano ſtati aſſai

diſcordi dal vero alcuni racconti,tante volte dal comune e

applauſo accettati;& di poter in qualche guiſa camminare

per le tenebre delle antichità de'noſtri primi popoli no ſen

aqualche buon lume Plinio secondo non diſſe nulla de ",
loro tépi,& ne tacque ancora del tutto Strabone da quali il "p: -

lor ordine ci fù ſoldimoſtrato;mà ſe a loro detti noi appli cura i a e

car vorremo ciò che degli antichiſſimi popoli d'Italia -

Dionigi Halicarnaſeo con molto accorto ragionamento ci

eſpoſe, ancorbuona notitia ne raccoglieremo, potendo

ben contentarci, di hauer eletto vntanto maeſtro, 8 vna »

tal guida la cui diligenza, 8 peritia di queſte coſe vien an- a

che da più ſeueri critici moderni di comun parere aſſai

nobilmente commendata. - - -

. Mà io ſcorgo, che nel pormi in via mi ſi fà innanzi eol -

ſuo dottiſſimo Diſcorſo dell'Antichità di Palermo,ſua pa- º

gia, il mio valoroſo amico Mariano Valguarnera, il qual ..
- C9l).

- -

-

---



582 o 1 s c o R s o I V.

computando con ſeuera cenſura mi ammoniſce, di non douermi fidar

Pion 4 º molto del modo del ſupputar i tempi per via di età, vſato

" "i con grande incoſtanza dal ſudetto ſcrittore il qual modo è
per via di: - - - -- - - -

,lui anche per ſe ſteſſo aſſai abiguo,8 oſcuro.Percioche egli,mé

preſe in più tre ragiona nel lib.2.dell'età in cui viſſe Pittagora,afferma,

a vn modo che altrettanto numero di anni era ſcorſo dalla metà del

l'Olimpiade 16. per tutta l'Olimpiade 5o, che à quattro

anni per Olimpiade ſono anni 138, quanto vagliono quat

tro età; talche iui attribuiſce à ciaſcuna età trenta anni, e

più ancora:mà nel lib 1.& ſimilmente nel lib.2 vuole,che º

Roma fu edificata432 anni dopo i caſi di Troia, che nel

ſudetto modo farebbero tredici età,8 nondimeno in ambi

due effilibri citativi conta ſedici generatfòni,che ſarebbe

ro à 27 anni l'una. Così il Valguarnera,ch'è ſtato il primo

à notar vna tal varietà nel ſudetto autore, hauendo altri

creduto,fra'quali è il Cluuerio nel cap.1.del lib3;& nel cap.

16. del lib.4 dell'Italia, ch'egli coſtantemente attribuì ad

ogni età anni 27: perſuaſi non che dal predetto luogo, da

lui oſſeruato,mà di più da quell'altro nello ſteſſo lib.1.doue

prendendo Dionigi a ragionare del venir d'Enea in Ita

iia, fè che 55 anni vagliano quelche due età. Poſt Herculis

diſceſſum (diſſe appreſſo il ſuo interprete)atate ſecunda,tirci

ter quinquageſimum, 3 quintum annum, vt ipſi Romani tra

Nè al preſen dunt, Rex Aborigini merat Latinus, Fauni ſilus.Io nondime

se biſogno e no non penſo eſſermi per queſto neceſſario, nè di laſciar il

dannoſo : nè preſo cammino, nè di apprendermi ad altra guida; ſcor

a ſe ſteſſº º gendo aſſai bene,che la voce. Età. nel dinotare ſpatio d'an

º ni è ancor molto più equiuoca, & di molti più ſentimenti,

- che non fù auuertito dal Mazzoni nel c.14 del lib.1. della

ſeconda Difeſa di Dante;ſiche ſtimo, che Dionigi vſando

la in più d'un modo,ſeco ſteſſo non contratti. Mi permiſes

il corteſiſſimo Valguarnera in famigliar ragionamente in

Napoli nell'Agoſto dell'anno 1627, mentre i conduceua ,

alla Corte del Re noſtro per ſeruirlo nella Real Cappella o

ch'io haueſſi preſa la difeſa di queſto autore, nella quale sé

- za oſfeſa delle leggi dell'amicitia parmi di poter qui tutta
:d"º uia perſeuerare Laonde io dico,che per chiarezza di queſto

i Nira modo da lui è anche da altri vſato, di computargli anni,

li. dee ſupporſi, che il primo,º il più peculiarſignificato della

- -
VOCc»
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voce Età ſia quel corſo della vita divno,ò d'altro huomo,ilo

quale più,ò men lungamente viua;nel qual modo Aſconio,

Pediano nelle chioſe ſopra l'Oratione di Tullio à fauore di ...

Marco Scauro, diſſe di lui, che ita fuit Patritius, vt tribus

ſºpra eam atatibus iacuerit domus eius fortuna; nam neque,

pater, neque altus, neque etiamproauus propter tenues oper,6

nullam vita induſtriam honores adepti ſunt. Così Aſconio: & :

" erà le potremo chiamar. Naturali. Diuerſe da queſte altre le Cro

ole cronologiche che da lor naſcono percioche gli anti-"
diautori ſarono alle volte queſto nome per dimoſtrare "
alcuno ſpatio di tempo, béche nè men ſempre in vn modo, natura,

delche ci auuertì Seruio ſopra il lib.3. della Georgica di

Virgilio,notando, che statemplerumque generaliter dicimus,

pro anno,protriginta pro centum, pro quouis tempore: ſe pure

egli non inteſe delle età naturali, 8 del varioſpatio della

vita d'vna, d ver d'altra coſa, ilche ſe pur ſia vero, non per

ciò delle età Cronologiche, diuerſe dalle Naturali, potremo

noi dubbitare; eſſendone manifeſtoargomento, che queſte

hanvari periodi, taluolta di molti,taluolta di pochi anni,

con grandiſſima incoſtanza: mentre quelle, ancor ſecondo

le varie opinioni degli autori, è ſe pur ſi voglia, ſecondo la -

loro incoſtanza ſi aggirano intorno a trenta anni. Diqueſte Et ſi aggra.

età Cronologiche ſauiamente dimandaual'Ammirato nel nº intorno a

principio de ſuoi Diſcorſi delle famiglie Nobili, onde è"i
th vna età non più che trenta anni eſſerſi troui? Alche non i.ier
men ſauiamente riſpoſe, dicendo, che ciò proceda, percioche

gli huomini per lo più ne trenta anni incominciano a dar princi- Scipione ,

pionlla ſucceſſione, dal qual tempo innanzi venendo a ſorgere la Ammirato

nuona età del figliuolo, chiamaſi per ſuo riſpetto la ſeconda età,º

non oſtante, che l'età d vn buono maggior numero d'anni con

tenga,cº perciò Neſtore huomo di tre età fà chiamato. Horſe

queſto ſia vero, ſarà ancor vero, che le medeſime età Cro

nologiche veniuan preſe in due maniere, è che in vna e

fi compredeuano gli anni d'vn numero vago,8 incerto, ad

egualità dell'incertezza del tempo delle generationi de'fi-

gliuoli, la qual per ogni modo ſi aggiraua intorno atren

ta anni: & che nell'altra ad arbitrio degli ſcrittori veniua

dimoſtrato alcun certo ſpatio d'anni o di ſopra,ò di ſotto i

trenta ſecondo le lor varie conſiderationi; dalche nacque,
MI. che
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che ciaſcun di eſſi hauendoſi vſurpato più toſto vn modo

Et a delle età Cronologiche,che vn altro, ſe ne ritrouino hoggi

, nehº A alquanto diuerſi i pareri. Di più à me pare, che vi fu anche º

tºp, º, vna terza maniera di età fra gli ſcrittori, la qual non può

dei.”," dirſi,nè Cronologica, ne Naturalenon comprendedo alcun

º Re in vn determinato numero di anni: nè dipendendo da alcuna na

“º modo tural ſucceſſione:8 conuien che ſia quella di computarité
a- piper via delle età, 8 del numero degli Rè, dequali, è per

vſo de'Regni,ò per altri accidenti,non autuien ſempre, che i

figliuoli ſuccedano a loro padri, ſiche i periodi del loro

regnare ſogliono eſſere aſſai ineguali.Et finalmente non de

uerò laſciare, che in ciaſcuna di queſte maniere non po

teuan dimoſtrarſi in veruna guiſa i certi anni di cio che ſi

- deſcriueuaiabbracciandone ogni età vn lungo periodo, co

i",leli me è facile a penſarſi. Preſuppoſte adunque tutte queſte,

",coſe,facilmente potremo auuederci,qualuolta Dionigi vsò

ne incofan l'Vno,& qual volta l'altro, 8 qual volta anche quel terzo mo

te, nè cºnfº do; & che le quattro età, alle quali egli agguagliò i ſudetti

". 133 anni ſcorſi dalla metà dell'Olimpiade io in alla Olim
fi"piade ofurono da lui preſe nel modo cronologico, è che

le ſedeci generationi, parimente da lui numerate da caſi di

Troia alla fondatione di Roma,eſſendo ſtate delle Naturali,

- non ſi hanno a prendere a quel modo; ſiche nè il Valguar

nera con buona ragione il ripreſe di oſcurità, 8 d'inco

a Mariano ſtanza: nè il Cluuerio, nè ogni altro, hauerebbe douuto per

Valguarn ſuaderſi,che in via de'ſudetti eſſenpi del medeſimo Dionigi

"debbano attribuirſi ad ogni età 27 anninº eſſendoſi da eſſi
º“atteſa, nè queſta diuerſita, nè quella neceſſità, del non po

terſi da chi vſi queſta maniera di ſupputare i tempi, ſegnar

diſtintamente il certo anno di alcun caſo occorſo Oſſeruar

ſi può tutto ciò,ch'hò detto, nel medeſimo hiſtorico;& ſin

golarmente nel Proemio del lib 1.nel lib.3 forſe in quattro

luoghi, nel lib.5.nel lib.6.& nel lib.7 due volte.Nè di Hero

doto, che anch'egli ſuol accuſarſi,d'hauer attribuito alle º

età inegual numero d'anni, altro dir deueremo; ilche acciò

che ſi vegga più manifeſtamente, non mi ſarà graue recar

qui per maggior chiarezza del mio dire il ſuo, ch'in latino

ſuona in tal modo Iardane ancilla(diſle egli nel lib.1)et Her

cale geniti per quingentos, 4 quinque annos, duas, c vigini
- zaiuto
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virorum etates, tenuerunt, filius patri ſuccedens vſque ad Can

daulem Myrſi. Adunque fe qui l'età quaſi di 23 anni l'una, Herodete

percioche parlo delle Naturali, ma nel lib.2 volte eſpreſſa-"#
mente, che tre età faceuan cento anni, intendendo delle iniº

Cronologiche, º dicendo, raccoglierſi dal racconto deglighi con cori

Egittii, i quali affermauano, d primo Rege ad Vulcani Sacere dato,

dotem,quipoſtremus regnauit progenies hominum fuiſſe trecen

tas quadraginta vnam, º totidem interea Pontifices, totidem

fue Reges, che quello ſpatio fil di diecemilatrecento qua- e

tanta anni. Trecente autem progenies (ſoggiunſe: ciò è le ſu

dette di altrettanti Rè, & Sacerdoti) decem millia annorum -

valent; nam tres virorum progenies centun anniſunt(ecco, ch" - -

egli non attende qui lo ſpatio della vita di ciaſcun di loro,

“ch'era incerto, 8 vario: & miſura con la certa, 8 fermare

gola delle età Cronologiche le Naturali)vna,o quadragin

ta,que reliqua ſunt,vltra trecentas,ſuntanni milletrecenti qua

draginta. Anche nel medeſimo lib, 1.diſſe,che il Regno de'

(Medi fù di anni 15o per la ſucceſſione di quattro età, di

inotando quelle de quattro vltimi Rè,percioche altri ne co

tarono fin al numero di noue ; & parlò delle età Naturali,

che non han determinato numero di anni,benche fogliano

aggirarſi intorno a ſudetti anni trenta, ch'è il certo ſpatio

delle età Cronologiche ſecondo il ſuo medeſimo modo di

computare; del qual parimente ſeruitoſi Dionigi, ſe con ,

buona oſſeruationenoi anderemo dietro le ſue orme,ci co

durrà à gli altiſſimi tempi del primi popoli d'Italia, 8 del

Lario, donde finalmente i tempi de'primi noſtri habitatori

Per qualche maniera frà tanta caligine rimirar potremo. -

Affermò egli nel lib. 1 per coſa aſſai certa che le prime : Le prime s.

genti del Latio furono i Sicoli; appreſſo a quali numerò ti del Lario

gli Aborigini ſtimati da Catone, 8 da Sempronio di origi: " Se

ae Greci, i quali al ſuo parere furono i medeſimi, che gli º

inotri, i quali ſotto il lor duce Enotro da cui hebbero que e quali ſo

ºnome paſſarono di tutti i primi dalla Grecia, 8 dall'Ar-, i
cadia nell'Italia,diciaſſette età innazi della Guerra Troiana, Aborigini,

che importano nel ſudetto modo Cronologico anni 567. che furono i

Soſtoro, come poi ſeguì a dire, peruennero la prima volta º sº

nella punta dell'Italia ch'è verſo Occidente, all'hor habita-“

º dagli Auſoni, onde quel mare fù chiamato. Auſonio, ce

. I Le E e c e dopo

-



586 D r s c o R s o I V. -

stisicoline dopo alcun tempo i loro poſteri, cercado nuoue ſedi paſſa- i

"rono neluoghi habitati da ſudetti Sicoli, 8 nel Latio, che a

"non hauea ancor ottenuto queſto nome, done per molto i
laſg. tempo con eſſi hebber continue guerre: ma finalmente per i

l'arriuo de Pelagi, che di ſtirpe eran anche Greci, S. Arca a

di & perciò lorparenti, gli coſtrinſero a laſciar del tutto le i

loro habitationi, i quali fuggèdo verſo queſta eſtrema par- i

te d'Italia ne eſſendo accettati in verun luogo fecerpallag: si

I quali an- gio nella Sicilia, hauendo nauigato il Faro. Eranovſciti i

º della primiPelaſgi per ſentenza dello ſteſſo autore, dalla ſudetta

"i loro patriarre età appreſſo ad Enotro, i cui poſteri eranº l
i,f. dimorati per cinque età nella Teſſaglia ma intorno la ſeſta.

ſteſſi ſi eſtin- età di ſcacciati da Deucalione, ſi eran condotti in Dodo

ſero alquan: ma, 8 al fine dopo breuiſſimotempo eran paſſati in Italia:

"ciòè nella nona età dopo che ci eragito inotrone paſsò
iti, moltotempo che ſi congiunſero in amicitia con gli Enotri

à danni de Sicoli, come ſi è detto: già riconoſciuto il loro

comun parentado. Hor queſti Pelaſgi(ſoggiunſe Dionigi)

per gli ſeguenti ducento anni moltoaccrebbero le Iorcoſe: si

mà poi per vn certo diuino giuditio ſi andarono per ſes

ſteſſi conſumado in tal guiſa, che quaſi tutti rimaſero eſtinº ,

Ei alcune lo-ti due età prima della ſudetta Guerra Troiana, ciò è come

re città furce più diſtintamente ſpiegherò appreſſo in via dello ſteſſe au- s

º ºpºi tore, intorno a 66 anni; & alcuni pochi, che n'eran rima- s

fiº º ſi perirono anch'eſſi in breue tempo eſſendo ſtate occupate
e « le loro città da altri popoli d'Italia,& ſingolarmente dagli ,

Eſſendo fra Etruſci,che ne ottennero le migliori. Di più ſegui à dire,

i ſteſſo tem, che 6o anni prima del medeſimi caſi Troiani giunſe nel

po parimen- Latio Euandro, anch'egli Arcade, 8 padre di Pallante(giàà

ºº queltempo andauan mancando i Pelaſgi) & che non mole ,

:i toappreſoviarriuò Hercole, il quale ſendo paſſato poi

dro, tº poi nella Campania, edificò vna picciola città frà Napoli, dei

Hercole. Pompei appreſſo del ſicuro Porto,doueera dimorata la ſua

- armata di mare, chiamandola da ſe ſteſſo Herculaneo, è la

Ei dopo la diremo Heraclea.Compì finalmente Dionigi quel racconto

ſºdºgºr nel ragionamento di Enea Troiano, dicendo ch'egli ancor

fii" giunſe nel Latio con Aſcanio ſuo figliuolo, 8 co'ſuoi Tro

“ iani dopo due età,che n'era partito Hercole, 8 propriamen

te dopo 55 anni: ſaluatoſi nell'eccidio della patria, 3 trº:
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º

º

ſcorſi tre anni degli errori ſuoi nel mare. Dominarono lun

gamente poi i ſuoi poſteri la medeſima regione,8 Romolo,

nato dalla ſua ſtirpe,riedificòRoma nell'ano 432 della Tro- Dalla eai

iana Guerra edificata la prima volta al parer di alcuni da ſtirpe nacque

Romo, figliuolo del medeſimo Enea; & ſecondo Antioco"

Siracuſano, più anticamente da altri,ſiche quella di Romo-io"
lo fu la ſua terza fondatione. Et queſto è in riſtretto quelche --e

Dionigi Halicarnaſeo de primi popoli del Lario ragiona
-

-

-

-;

Al I. Le riceante biſtorie degli antichiſſimi popoli del

l'Italia, è del Latio, & de fondatori di

ROM ſono ſtate rifiutate da alcu- ,

ni/enza baſteuoli ragioni e

Mà io veggio farmiſi quì nuouo intoppo dal medeſimo n.2......

vi qual niega, che in via dello ſteſſo Dionigi".
poſſano gli Enotri eſſere ſtati quei medeſimi popoli,che per l'Italia, e

altro modo furono chiamati Aborigini: & che in Italia fuſ- del Latio,

ſer peruenuti prima de Pelaſgi.Et molto più mi ſi attrauer-ſ" i

ſaiCluuerio, negando nel cap.2 delib3. dell'Italia non- "ſi

ſolamente a lui, ma ad ogni altro antico autore poco men negato a

che intieramente ciò che eſſi diſſero,3 degli habitatori del alcuni,

Latio, & di Enea, 8 di Romolo, 8 della ſua fondatione di

Roma nè ſol queſto: ma che nel mondo fuſſer mai ſtati gli

Re di Alba;talche, ſe pur vorrò ſeguire il camino,ch'hò pre

ſo, deuerò s'io poſſa togliervia ſi manifeſti impedimenti,ò

almeno non diſſimulargli. Et il Cluuerio per cominciar da

lui, il qual non mi laſcia muouer paſſo, recando molte ra- º 1ºiº

gioni del creder ſuole quali non poſſon tutte in queſto luo-"
go andarſi eſaminando della molta varietà de'racconti in- ".

torno la fondatione di Roma, 8 della perſona di Romolo venne Enea

ſcherniſce gli antichi & più di tutti Dionigi, percioche egli

haueſſe cercato por frà loro qualche accordo,dicendo, eſſer

quella città ſtata fondata tre volte,nè vuol dar fede à colo

ro,i quali raccotarono,ch'Enea venne in Italia; piacendogli

l'opinione di Dione Criſoſtomo, che ſi affatico di prouare,

che Troianon fa preſa da Greci;onde penſa che quel paſſag

gio ſia ſtato finto porgedone grande argomento Homero il

- Eee e 2 qua
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euale nel lib.2o dell'Iliade in perſona di Nettuno diſſe che »

odiaua Gioue la ſtirpe del Troiano Rè Priamo,8 ch'Enea,

&i ſuoi ſucceſſori hauerebberhauuto l'imperio de Troiani.

- I ſuoi verſi in dir Latino ſon queſti.

- , Iam enim Priamiſtirpem odit Iupiter,

, Nunc verò AEnea virtus Troibusimperabit,

- Etfili filiorum,qui ex eo naſcentur.

Nella qual ſentenza introduſſe anche à parlar Venere con i

Anchiſe nel ſno Hinno,che non mi par biſogno di riferire

Furono della medeſima opinione alcuni antichi,pur da -

queſto ragionar di Homeroperſuaſi, de'quali parlò Strabo

ne nel lib.13.8 Dionigi cercò dargli vna ſua interpretatio

st Pegli,e ne,come diremo. Ma il Cluuerio per fine nè men vuole,

Euandro fu ch'Euandro Arcade venne in Italia nell'età di Hercole: &

rººº ºº crede,che &egli,8 Enea furono vn ſolhuomo,& che vn ſo

"ſ": lofurono Pallante, 8. Aſcanio,queſti di coſtui, quelli di co
cs de Pelaſ º º, - - - -

gi, lui figliuolo;eſsedo Euandro ſtato il duce,che coduſſe in Ita

lia i Pelaſgi, di origine Arcadi, nel tempo dimoſtrato da

Dionigi, di cui fu dagli ſcrittori taciuto il nome. Paruegli

eſſer di ciò grande inditio queſto, che ogni altra coſa, detta

diuiſamente del venir de'Pelaſgi in Italia, & del venir di

Euandro, & di quello di Enea, ſi ſcorga, eſſer d'Vna ſteſſa

pal quale a gente vn ſol fatto poſciache frà loro ſon molto pari;laonde

º º conchiude, che Roma dee crederſi fondata la prima volta

"in altiſſimi tempi da Sicoli, i quali con vocabolo della lor
a lingua l'appellarono.Valentia: che non mancan d'vn tal ſuo

RO MA. nome molti antichi autori: & ch'eſſendo poi ſtata ampliata

dal Pelaſgo Euandro,fì da lui detta nel ſuo Greco linguag -

gio, Patº, Roma, che ſignifica robuſtezza, 8 valentia. Mà

Non tunedu s'egli ſchernito hauea Dionigi,percioche hauendo accetta

"" te le varie narrationi degli antichi intorno l'origine, e gli

"i, accreſcimenti di quella città sera ſtudiato renderle concor
4, 17 Ma di nel ſudetto modo: in qual guiſa la vanità del creder ſuo

non ſarà ſtata maggiore per la quale anche à ſuo piacere cº

maggiore arditezza negando vin racconto, 8 vn'altro ac:

cettandone, ch'hauean pure egualmente autori antichi, di

lor formò vn terzo del tutto nuouo:accettandoanche quel

che in lui hauea ripreſo, che fuſſe ſtata più d'una ſola la Ro

mana fondatione.L'argomento preſo da Homero, ch'Enº
nQl,
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3.

3.

non venne in Italia, è certamente graue,nè perauuentura fà ºenche dei

ſciolto baſteuolmente dal medeſimo Dionigi, hauendo iti- " ſi

mato, che fieri potuit, vt imperaret Troiani, quos ſeeum du-,
serat,quamuis in alia regione viuerent; percioche quel Poeta mento non ,

oppoſe il regnar di Enea a quello di Priamo, ſiche dimo. leggiero.

firò,d'hauer inteſo de'Troiani in Troia, col qual nome aſſai s. . .
impropriamente hauerebbe dimoſtrati i Troiani d'Italia ," Ha

cioè i Latini,diſceſi da Troiani per la qual cagione,forſe,al-º

cuni antichi peſarono,ch'Enea venuto in Italia, fece poi ri- ,

torno nell'Aſia,al cui parere né par che eſſo Dionigi aggiſt

ger volle il ſuo Io per me crederei che ſe ſi dia fede a Pione va avai- - - º ar -- - - - - - - ma t

Criſoſtomo, il qual negò, che da Greci fuſſe ſtata giamai, i

preſa Troia,8 che nondimeno quel Poeta non curandoſi di te nella ſteſ

comporre il ſuo poema ſopravna ſi manifeſta bugia, ne fe ſa ſua opi

cotito chiara la fama:potrà anche accò ſentirſi,ch'egli nel- º

laſteſſa guiſa finſe di ſuo ceruello, ch'Enea, 8 i ſuoi nipoti,

dopo l'incendio della medeſima ſua patria vi haueſler per

lungo tempo regnato; ilche dal Cluerio non potrebbe nei
V

garſi,ch'è d'accordo con Dione. Màla ſomiglianza,dice º "i,

egli,de'fatti, deſcrittici di Enea,8 di Euandro,S& dePelaſgi, ſiini;

ſon grande argomento, ch'eſſendo occorſiad vu ſolo, firo- ºſi che ſianº

no in tre racconti moltiplicati; quaſiche i minori Paralleli pari, riſirin

di Plutarco non c'inſegnino, che bene ſpeſſo ſiano ſeguiti ger vorreb

moltiauuenimenti, 8 più, & men notabili, che furono del " º "lº

tuttofrà lor pari per tacer di quelli antichi,è nuoui, che fi"

poſſono aſſai facilmente in molte altre hiſtorie oſſeruare » .

Nè è forza di ricorrerſi al venir de'Pelaſgi nel Latio,perpo

terſi render coto, in qual maniera Roma hebbe nella Greca

lingua queſto nome,la quale in altra guiſa diceuaſi. Valen

tia che valea lo ſteſſo, ſe non ci ſia ancor neceſſario dire, che

parimente nella noſtra Campania i medeſimi Pelaſgi con ,

Greca voce chiamarono Capua la noſtra città,la quale nel

lº ſteſſo ſignificato chiamauaſi Volturno: come in parte ſi è

dichiarato nel ſecondo Diſcorſo, 8 qui deuerò in altro più,

ºpportunoluogo dimoſtrardinuouo. Et di queſtione così II Cluuerio,

ºſcura parmi, che al noſtro propoſito poſſa baſtar queſto, rifiuti,

che non era da laſciarſi, ricordando al medeſimo Ciuuerio, notato.

quato ſcarſa fede egli altre volte ſuol dare a quelche ſia ſta

ºilor fantaſia da Grämatici,quandohanese"
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iana.

diſi fatte coſe antiche, da quali dipendono per la maggior

parte queſte medeſime ſue conſiderationi. -

concedºnº - Non così larga,8 còtrovn ſol Dionigi eſercitò la ſua cº

alcuniº ſtira il Valguarnera, al qual parue, come accennaià dietrº,

"p, che gli Enotri non poſſono eſſere ſtati gli Aborigini nè che

, i pre- vennero in Italia prima de'Pelaſgi : quantunque non miº

ma della ghi,che da Enotro, il quale fà il quinto da Foroneofigliuo

Guerra. Tre lo d'Inaco, primo Rè degli Argiui, alla Guerra Troiana a

ſcorſero diciaſſette età; ſiche ſe Enotro nacque perquelle,

17 generationi prima di detta guerra, Foroneone douette

, naſcer 21: ciò è quando cominciaua il Regno d'Argonci

padre ſuo Inaco, che fanno 7oo, anni: quanti con numero

rotondo ve ne conta Euſebio Ceſarienſe nel Proemio Gre

co della ſua Cronica, doue il ſuo teſto Latino è di ciò man'

cheuole,& poi più à minuto vi calcola ſolamente 665 anni

ma i -ºciò adunquegiudicando egli eſſer vero, ſtima falſo:

" che dall'età di Enotro all'uſcita de Pelaſgi dalla Teſſagliaigano,che sè- - - - - - - - --- -- -

in italia quali fuggirono da Deucalione prima di quel Diluuio, ci

noue età pri auuenne nel tempoſuo paſſarono nome età, eſſendo cominº

º de'Pelaſciato il regnar del medeſimo Deucalione in ſentenza dello
gº» ſteſſo Euſebio quattordicianni prima del Diluuio ſudetto,

il quale fu 341 anni prima del paſſaggio de' Grecià Troia,

ſiche la cacciata de'Pelaſgi ſi può collocare 355 anni prima

di detto paſſaggio;ciò è poco meno di vndeci generationi

& Dionigi la ripone non più di ſei, che ſono 2oo anni; 8.

così vi ſouerchiano 155 anni; i quali ſe inſieme co quelli 4°

anni, che mancano al ſudetto computo delli 7oo dal regno

d'Inaco al paſſaggio mentouato, ſi mancheranno dalle 17

età,ch'egli numera da Enotro al medeſimo termine,che ſo:

no anni 195, ſi darà quaſi nel ſegno della vera natiuità di

Enotro;percioche le 17.generationi ſono 567 anni:toglien

done 195 rimangono372:& per altrettanto tempo in circa

prima della predetta guerra Troiana douette naſcere Eno

tro:il qualanno 372 batte,ſecondo il Gordono, cinque an

ni prima del regno di Cecrope, primo Re di Atene, 8 17.

- anni prima dell'anno dimoſtrato della vſcita de' Pelaſgi dal:

- la Teſſaglia. Ne dal ſolo errore Cronologico di Dionigi

raccoglie il Valguarnera, ch'Enotro non fu di età diſeguale

c

da quella di Cecrope & di Deucalione mai raccogliese ,
cora
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cora da riſcontri di altri ſcrittori, ciò è di Pauſania, & di, Il quale fà

Apollodoro. Le parole del primo appreſſo il ſuo interprete e"

nellib.8. ſon queſte. Eadematate, e Cecropem Athanis, ii:

Lycaonem in Arcadia regnaſſe arbitror (queſto Licaone fù pa-ſci,

dre di Enotro). L'altro affermo nel lib. 3. che il Diluuio di Pelaſgi dal

Deucalione fu al tempo diNittimo,pur figliuolo di Licao-iº Teſſaglia.

ne, & fratello di Peucetio, che dal medeſimo Dionigi vieni

detto,eſſere ſtato fratello di Enotro, & nel paſſaggio in Ita

lia eſſer venuto in ſua compagnia. Aggiunge di più delle a

teſtimonianze di queſti autori quella del ſudetto Euſebio,

ilqualripoſe il regnar di Arcade,da tutti chiamato figliuo

lo di Caliſto, figliuola del medeſimo Licaone,dopo 42 anni -

dello ſteſſo Diluuio. Età quelche gli ſi potrebbe opporre, E gli ºrgº:

i pionigidie che pelago padre di licaone figliºlo"
di Niobe, figliuola di Foroneo, ſecondo Rè degli Argiui, ifà":

dalche parrebbe, cheil tempo di Enotro non poſſa,nèsbaſe are ai liceo

farſi più della quinta età dal principio di quel Regno, nè ne il qualfi,

men portarſi all'anno 372. innanzi della Guerra Troiana,il pºººººº

qualtempo batte nongià con la quinta età,ma col fine del- “

la decima, 8 col principio della vndecima: riſponde, che si

Dionigi anche in queſto cihabbia detto il falſo, percioche,

& Eſiodo appreſſo il citato Apollodoro,8 Aſio Poeta anti

chiſſimo, appreſſo Rauſania, che ſi è citato, 3 Eſchilo nel

laTragedia intitolata Le Supplicanti non hauendo ſaputa a

l'origine del ſudetto Pelaſgo,il finſero Aborigine dell'Arca

dia nato dalla terra in quel luogo. Et per vltimo reca quel conchiuden

che de' Pelaſgi ſcriſſe Marciano Heracieota nella Deſcrit- º º

tione della Terrasi cui verſi in latino han queſto ſentimeto.ri -

» Nempè à Liguſtica Pelaſgi porrò ſunt, . prima di lui,

ºr 2 id Gracia primi hic domiciliafirerunt, in Italia,

a º Tuſeifiuecommunemvflue regionem colunt. -

Talche gli Italici Aborigini ciò è quelli de'quali in Italia .

non furono altri popoli più antichi, non poſſono eſſere ſtati

porſi la venuta del Pelaſgi, i quali dalla Teſſaglia prima

del medeſimo dilunio dalui furono diſcacciati.Nè men poſ

gli Enotri; nè Enotro, che viſſe à tempo di Deucalione,do

nette giungerci prima del ſuo Diluuio; prima del quale dee

ſono eſſere ſtati eſſi Pelaſgi, che gli Aborigini ci ritrouaro

º come vien dimoſtrato da verſi divn certo loro antico,

---III: Ora:
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Oracolo che dallo ſteſſo E)ionigi vengon recati. Al quale,

º"ſi autore (conchiude il Valguarnera) ſe pur ſi concedeſſe, chi

, "i Enotro paſſò in Italia 16 età innanzi la Guerra Troiana ciò

tutti i primi è ani 533 il qualtépobatte 4o 7 anni dopo la Diuiſione del

le Genti ſotto l'edificatione della Torre di Babilonia non

parveriſimile,che fuſſe donuto indugiarſi cotanto di eſſerſi

habitata l'Italia: oltre che s'egli concede, che gli Enotriri

trouarono gli Auſoni ne'luoghi del mare Auſonio,8 nel La

tio i Sicoli, non può lor attribuirſi di Aborigini il nome ».

Fin quà con acutezza,8 con dottrina degna del ſuo nobile

intelletto il Valguarnera.Nè certamente può dubbitarſi,che

Et inuero Dionigi fù di diuerſo parere da alcuni altri ſcrittori intor

ºgº no l'interuallo deltempo da Enotro à Deucalione,il quale,

ſi diſcacciò i Pelaſgi dalla Teſſaglia.Ma è ancor certo, ch'egli

I quali non

riputò con º ne'ſuoi pareri non camminò ſenza molto attenta oſſeruatio

diuerſo pa ne; come può ſcorgerſi dall'intiero ſuo libro primo, doueà

rerºes" diſteſo, 6 di proprio intento andò diſputando di queſte an

"tichità italiche º non ceſso dal medeſimo coſtume nei

ſi, i ſeguenti ſecondo le occaſioni. Ma ſia pure potuta alle volte

ſa di Enotro. la ſua accortezza, è ſtancarſi, è gabbarſi, come porta la de

bolezza humana non è aſſai vera quella comune diuiſione º

degli antichi tempi, che altri, ciò è i primi,ſiano rimaſi del

tutto ignoti altri ciò è i ſeguenti, ſiano ſtati inuolti nelle fa

uole: & altri, ciò è gli vltimi,ſiano ſtati deſcritti alquanto

più concordemente al vero? Adunque dagli ſcrittori delle

Della cui se hiſtorie, 8 né già da quelli delle faucle,nè da'Poeti couien,

"." che ſi apprendano delle ambigue antiche narrationi le più

ºi," vere fra le quali non può accettarſi quella che Pelaſgonº
di poeti, que dalla terra nell'Arcadia,affermata con Poetica fintione

- da tre Poeti,già citati.Nè ad vna talfauola diede luogo.co.

me pensò il Valguarnera, il non ſaperſi in verun modo il

nome del padre ſuopercioche,ſe no vorremo ſtarne al ſolo

detto di Dionigi noi il potremoapprender facilmente da º

come può Acuſilao,di lui più antico, il quale deſcriſſe nello ſteſſo mº

Jeegeſi an do la ſua genealogia & vien riferito da Apollodoro nel lib,

i" º º di nuovo nel librº che cita il ſudetto Eſiodo per quei
º" l'altra opinione, all'incontro rifiutata con ſaldiſſimo argº
ºi mento da Pauſania nel lib.8. dicendo come ſuona il ſuo di:

aettori, rein latino, cheprimam omnium Pelaſgum memorabantArº

- - des

S

vi
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ra

-

e

-

;

des in ea terra extitiſſe; ſed conſentaneum certè eſt, non ſilum il- Acuſilao,&

lum, ſed alios etiam vnà cum eo fuiſſe; nam quibus omninò im-"i

peraſet hominibus? Dalche con certezza apprendiamo che i"

gli Arcadi in queſto lor vito s'ingânarono in più modi, nè “

il Valguarnera hauerebbe potuto negarlo, il qual nò ricuſa,

the Inaco, il qualregnando nell'Arcadia, 8 in Argofondò

il Regno degli Argini, fà prima di eſſo Pelaſgo. Ma ſe non alcun de

fù ſingolar parere di Dionigi, ch'Enotrofi il quinto da qua fa del

Foroneo:ne men egli ſolo il fe nipote di Pelaſgo,& figliuo-ºlº ºre,

lo di Licaone, percioche lo ſteſſo ne séti ancora Pauſania il "i ſta

quale nel reſto con tanta chiarezza chiamò Enotro il pri-" prima di

mo condottiere di colonia Greca in Italia,che ſe vi haueſſe tutti i Greci.

aggiunto iltempo,notatone da Dionigi,crederei che da lui

ſteſſo l'haueſſe appreſo, ilche non può penſarſi per queſto º

altro ſegnoancora ch'egli ci eſpoſe quelche l'altro tacque;

ciò è,ch'Enotro fù l'vltimo di tutti i ſuoi fratelli, i quali fu- .

rono molti,hauendo taciuto frà i loro nomi quello di Peu- e

cetio,mentouato da Dionigi, 8 da Apollodoro, il quale al

l'incontre nell' vltimo luºgo ripoſe Nittimo, tacendo del

tutto di Enotro; & Nittimo il primo di tutti con alcuna , -

altra varietà fi da Pauſania riputato Mà le ſue parole,che,

giouano al noſtro propoſito,vengon fatte latine in tal mo-fauſaniº º

do Natu minimus o Enotrus pecunia,et viris à fratre Nyttimo""

acceptis(già gli altri arbitrio quiſque ſuo,agripartibus occupa-“ -

tis,opidamunerant) claſſe in Italia tranſmiſit à quofuit eater

rade Regis nomine OEnotria uocitata;atque hacprima d Gracis

colonia dedutta; ſed neque barbare gentes ante o Enotrum (vt

accuratiſſimè reuoluatur) ad exterasgentes commigraſſe, repe

riuntur. Hora ſe è pur vero,che Foroneo precedette di 21.

età la Guerra Troiana,Enotro,il qualfi da lui il quinto,fer

mamente nacque 17. età prima della medeſima guerra; & -

gli fà il primo, per quanto potea ſaperſene, che paſsò di von fa.

Grecia in Italia, benche nel reſto l'età di Deucalione, 8 a frſi.

quella dell vſcita de'Pelaſgi dalla Teſſaglia non fù cotanto casi degli al

da altri sbaſſata,quanto da Dionigi; deſche, forſe non fù di tr . "

tutti vina ſteſſa ſentenza, nè meno eſſendo ſtata vina ſola l'o-ſ","

pinione della perſona dicio Deucalione, è per dirmeglio, "il

eſſendo ſtati nel mondo vari Deucalioni.Ma ſe di Marcia- quella di

no Heracleota maggior sito noi far delieremo, di quelche Deucaliºne,

III. - - Ffff ne -



594 D r s c o R s o tv.

-

ne'ragionamèti di Cuma,8 di Napoli nel ſecondo Diſcot

ſoconuenirgliſi, è ſtato dimoſtrato: egli può hauer inteſo,

“Et potendo che i Pelaſgi furono i primi, ch'habitarono nell'Etruria; è

eſſer ". Vero, che l'Etruria fù nell'Italia la lor prima ſede(hauendo

fi" ben dicio ſentito diuerſaméte Dionigi) &non già che del

f,i g Italia intiera furono i primi habitatori: nel Greco è così,

traria pri, ci spirito savoiria arres in vie E adess. Et per fine quel

º i medeſimo argométo, col quale s'impugna" ;

-g" Enotri hauendo ritrouati in Italia i Sicoli,8 gli Auſoni,ef

- non poſſono eſſere ſtati gli Aborigini può ſeruirci di baſte

uole riſpoſta à quelche ti dice chei troppo lungo tempo ,

- itata dal tempo della

E, nienteme Diuiſione delle Genti fin alla venuta di Enotro; poſciache,

- - - - - l'Italia ſarebbe rimaſa di eſſerſi ha

, farſi la & gli Auſoni, 8 i Sicoli poſſono alzarſi a tempi alti il più

bitata d'Ita che ci piaccia: & nondimeno in ſua opinione non ripugna, i

º"che gli Aborigini furono gli Enotri, del cui nome egli non
ma del ti entrº i

di Enotro p - - - - - : 2 -i-- : – : - – --- 1 : – - - - - - -

ſi sno ſtati di tutti i popoli i primi giudicando, Aboriginesvot

sri,i quali fu tos, quòd in montibus habitarent (Arcadicum enim eſt, montium ,

ron detti A habitatione delettari)vt ii,qui Athenis Hyperacri,e Parhali;

"ilche parue ſtrano al cluuario nei capi del lib dell'Ita

i" lia, quomodo nomen ſibi peculiareinpouere gens heevnapº

monti. tuit,quum complures alie in eadem terra, adeoque plerequein

- coluerint montes. Ma ciò non è coſa nuoua,8 ſe n'han molti

eſempi, che ſi poſſon facilmente oſſerliare. Il Caſaubono

nelle ſudette parole di Dionigi vorrebbe leggere. Arxari.

antiquum: in cambio di A'fragiair. Arcadicum: & ne reca.

due ragioni Primim enim,diſſe,quid obſecrote pertinebitli,

quod de Athemienſibus ſubiſciturº Deinde certum eſi, antiquiſi

secondo il mos homines habitatione montium fuiſſe delettatos. La qual

soſº ºº lettione diminuiſce la ſua forza all'opinione di Dionigi che

"º volle eſſere ſtati Arcadi ciò è Enotrigli Aborigini per quei

ſia in ſto argomento ancora dell'etimologia del loro nome º

i denomina più acconciamente caderebbe l'eſempio degli Atenieſi per
tioni. queſta nuoua,che per l'antica lettione eſſendo ben per quel

ll Caſaubo la conueneuol molto, percioche il ſudetto autorevole dir

no rifiutato queſto,che nello ſteſſo modo gli Aborigini furono chiamº

"ti con queſto nome dall'habitarnemonti, che in Atene"

"rono detti Hiperacriquei ſuoi cittadini,ai
dato, - - - iti

ensò eſſer vera la comune etimologia, ciò è che fuſſero i
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rte montuoſa della città, & Parali; quelli, ch habitauan

dal lato del mare. Forſe,ſe in quel teſto e alcun difetto,man

ca il nome della terza ſorte de'cittadini Atenieſi, chiamati

risºtelist dalle loro habitationi nel piano, il nome del qua

li,che non men giouaua al ſuo intento, non ſarebbe douu

to da lui tralaſciarſi. Nel reſto io non poſſo diſſimulare, che Benche poſſa

il diſcorſo, per lo quale Dionigi conchiuſe, che gli Abori- º Aºſº Piº

gini di Catone, 8 di Sempronio furono gli Enotri, percio-ſiti:

che eſſi diſſero che furono Greci non camminarebbe bene: a. a "ſi

ſe i medeſimi autori haueſſero inteſo per Aborigini i pri- medeſimia

mi popoli Italici, che ſarebbero ſtati i Sicoli,ò vero gli Au-tichi autori.

ſoni: & la prima celonia Greca in Italia non ſarebbe ſtata

quella degli Enotri; ma io di queſto non prendo a far più

lunga queſtione, hauendo anche voluto toccare così leg

giermente quelche in queſto ſubietto hò ragionato, per

farmi qualunque ſtrada a poter dichiarare non ſenza qual

che ordine del tempi l'antichità de'noſtri primi popoli, 8.

la loro ſucceſſione,la quale in tre periodi di anni vien com

preſa: eſſendo ſtato il primo quello delle 17.età,ò vero de

gli anni 567, da Enotro alla Guerra Troiana: il ſecondo

quello degli anni 432. dalla medeſima guerra alla fodatio

ne di Roma, che à Romolo fu attribuita; & il terzo quello,

che ſcorſe fin alla pienezza dell'Imperio de'Romani,8 alla

naſcita del Saluatore, che dalla fondatione ſudetta fù di

anni 751;ne'quali tre periodi ſi raccogliono anni 175o;che

precedettero queſti vltimi ſeguenti anni 1651.

lV. I peculiari più antichi popoli della Campania Fe

lice non furono i Sicoli: mà furono gli Opici, d gli

Auſoni, detti anche Aurunci, prole de'veri,

non defauolo/i ſuoi giganti, I Sicoli, anti

- - Icoli, anti

Adunque in via di Dionigi eſſendo ſtati in Italia piùan-"

tichi i Sicoli,8 gli Auſoni degli Enotri;& da Antioco,da , lia,che da al

Polibio, 8 da altri, benche nel reſto diſcordi, eſſendo ſtati cani mºder

concordemente annouerati gli Auſoni nel primo luogo de "ſ"

noſtri antichiſſimi habitatori potremo noi di quà ſcorge-f".-
re,che la loro dimora in queſta regione precedette di mol- e alla cam

Ffff 2 te pania.
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te età la Guerra Troiana. Delche non potendo dubbitarſi,

par nondimeno rimaner qualche ambiguità, ſe il ſudetto

Geografo, il qual per ogni maniera,come ſi notò a dietro,

tralaſciò alcuni de noſtri popoli in quel ſuoracconto,hab

bia anche laſciato di mentouar i Sicoli, creduti da molti

autori moderni hauer anch'eſſi qui habitato, i quali ſareb

bero ſtati séza dubbio veruno di tutti i primi.Fù già di ques

ſta opinione il Pontano nel lib.6 della Guerra Napoletana

& lo ſteſſo giudicarono più nuouamente Rainero Raine

cio nel Tomo 2.delle Famiglie Giulie, 8 Abrahamo Orte

A lio nel Teſoro, 8 nel Teatro Geografico; iui ſotto la voce,

Sicilia: quì nella diehiaratione della Tauola della Magna ,

Grecia; dicendo l'Ortelio,ciò hauerſi da Liuio nel lib.3,8.

da Tucidide nel lib.6.ilqual fù anche citato dal Pontano &

citandone dal Rainecio,ch'hò mentouati.Mà Liuio in quel luogo ſol

º"; º parlò di trecento Equiti Capuani, che ne tempi della ſe

“º conda guerra Cartagineſe, cioè molti ſecoli appreſosi,
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 foro militia ritornarono in Italia,

nè in altro luogo fe di quel che l'Ortelio afferma parola,

veruna giamai: hauendo ben Tucidide detto, comeha il

Paſſarono ſuo interprete, che siculier Italia (illcenim babitabant)in

neia sici Siciliam traiecerunt,fugientes Opicos, vt credibile eſt, di fama

ta, fuggen fertiir,ratibus,obſeruato aſtu. Etpercioche gli Opici egual

ºa gº º mente, che gli Auſoni, furono de'primi popoli della Cam
C1», pania par di quà poterſiconchiudere,che dalla medeſima º

regione da eſſi furono diſcacciati i Sicoli, del qual parere»

fu anche il Clutterio nel cap.2 del lib.1. della Sicilia, men

tre chioſando quel che diſſe Antioco riferito da Dionigi

Halicarnaſco nel lib.1 Siculos fuiſſe Italia expulſos Eonotro

rum, Opicorumque copifs. ſoggiunſe queſte parole. Quipp?

Opici tunc habitabant Campaniam ad Silarum vſque amnem:

bihc verò ad Fretum vſue Siculum oEnotri. Io nondimeno

di doppia traſcuraggine non riprenderò Strabone:& ch'ha

neſſe laſciato di dare il primo luogo a Sicoli frà noſtri anti

chi habitatori: & che non gli haueſſe mentouati frà noſtri si

popoli in verun modo, parendomi che non poſſa di certo

affermarſi (8 queſta douette eſſere ſtata la cagione del ſuo
-

-

taccº
-
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tacere)che gli Opici della Campania furono quelli, che dal- Da altra che

l'Italia gli diſcacciarono, percioche il loro nome & quello ºº ºººrº

ancora della Terra Opica, fu preſo alle volte da alcuni piùº

largamente, come feariſtotile appreſſo il ſudetto Dionigi strabone il

ſtola è gli amici, 8 parenti di Dione,le cui parole recherò uiano Pöt il

di qui a poco. Le guerre contro di eſſi degli Aborigini, 8 ºcciº:
dePelaſgi, & alcune loro città furono deſcritte in altra pari Ortelio

tedell'Italia, che tiella Campania dal mentonato Dionigi,"

del quale laſciando alcuna altra più lunga narratione, par

mi, che poſſa baſtare quelche diſſe de' Pelaſgi, che multas

vrbes, partim & ante à Siculis habitaras, partimetiam à ſe

edificatas incolebant vna cum Aboriginibus; quo in numero eſt

& Ceretanorum vrbs,que tunc Agylla vocabatur, e Piſa, 9 . . .

Saturnia & Alſium, e alie quedam; Talche non fù la Cam- l ' '

pania la lor propria ſede,doue ben poterono in quel primo

lorfuggire hauer fatta qualche dimora;mà non baſta que

fo,che ſi habbiano à numerarefrà'noſtri popoli, nè a dirſi

civniuerſalmente, che i noſtri Opici furono quelli, che i ti cinerio

gli cacciarono in fuga. Il Cluuerio non ritenendo bene à da "i,

mente quelche hauea detto nel citato luogo della ſua Sici- diſcorde.

la ſcriſſe nel cap.1 del lib.3. dell'Italia, che non ex Latio ex

fierunt Siculosopici, ſed ex inferiore Italie apud Fretum Si

tam parte, quò,eietti ex Latio ab Aboriginibus,confugerant.

Etheleap.9, che ab º Enotris, qui iam tum Aborigine, voca

ºanturiel vnà cum Pelaſgis Latini,pulſi fuere patriis ſedibus,

sigla illa, ac prima Sicilia, ſuè Italia, quefuitin Batio, º

groSabino: abopicisporrò eietiifuere reliqua Italia ad Fre

º invſue protenſa,vnde in Sicaniam traiecerunt inſulam,que:

º torum nomine diffa eſt Sicilia , - - - -

" e Mà parrebbe,eher è men gli Opici molto propriamente furonº gli

"ronomentouati fra popoli della noſtra Campania da Stra 9"i

º "e poſciache eſſi,cerne ſi è aunertito, habitarono molto", ".
º ampia regione. Ariſtotiles philoſophus (diſſe Dionigi Ha-riore delia

"amaleoappreſſo il ſuo interprete nel lib.1.) ſeribitiuoſdi campania.

fºtos, qui ex agro Troiano reuertebantur, dàm circa. Maleam -

ºigarent, violenta tempeſtate correptos, aliquandià quidem

ºnti: agitatos, per varias maris partes erraſſe, tandem verò in

ºregionis Opice locum perueniſe, qui Latium vocatur, 3
IV -- - - - 7)la-- S

-

l

nel medeſimo lib.1;& anche il ſuo maeſtro Platone nell'epi-lui,i,
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mari Tyrrheno alluitur.Adunque ſe il Latio fùvna parte del

la regione Opica come ſarebbe a dire dell'Italia: gli Opici.

frà gli habitatori dell'Italia viniuerſalmente, è almeno non

più della Campania,che del medeſimo Latio,ſi deueran nu

Et i lºrº merare. Vsò certamente Platone il lor nome nel general ſi

a fà preſo gnificato d'Italiani; & percioche riputauanſi anche Italiani
nell'un u: r- - - - - - - - - - - -- -

ſal ſignifica nello ſteſſo vuiuerſal modo i Sicoli i quali nella Sicilia eran

to 4 italiani paſſati,egli nella ſudetta epiſt.8. a gli amici, 8 a parenti di

Dione hauendo à mentouar i popoli, che in quell'iſola ha

ueano ſignoria chiamò Opici i medeſimi Sicoli, 8 ſon que

ſte in latino le ſue parole. Quantum ex infelicibus preſagiº

Platone, 8 fas eſt portendere, vniuerſa Sicilia in Grace lingua obliuionem

i"" lapſura videtur, ad Phanicum (intende de Cartagineſi) ſtuè

"Opicorum(barbari queſti 8 quelli)poteſtatem,dominationemſ,
ſtrati. translata. Stefano Bizantio ancora parlando della Siciliana

città, chiamata.Gela:non men largamente preſe queſto me

deſimo vocabolo; percioche in latino queſto e il ſuo dire,

Gela vrbs Sicilie, a flumine iuxta quod ſita eſt, quod pruinam

multam gignit;que Opicorum,et Siculorum lingua:Gela.dicitºr

Catone illu Siche io giudico,che ſimilméte à queſto modo de' Greci ſi

º vſatoda Catone in vina lettera al ſuo figliuolo, riferita da a

Plinio Secondo nel cap.I.del lib,29. in cui in tal maniera º

de'Greci, che diſpreggiauano i Romani,egli ragiona. Nºi

quoq; diffität barbaros & ſpurciùs nos,quàm aliosopicos(ciò?

che il reſto degl'Italiani)appellatione fidant. Il Cluuerio nel

cap.9 del lib.3 dell'Italia riprende Ariſtotile, quòd & Latiº

in Opica regione eſſe cenſuit, quum Siculi, antiquiſſimi Lati in

coleilongè alieni fuerint generis ab opicis: non auuedutoſi che

& quel filoſofo & gli altri ſudetti autori pervntal coſtº
i" non confuſero le generationi de'popoli, ſcambiandoiloro

doſi le gene nomi: come nè men le confuſero i Greci del mezzo ſecolo,

rationi ch'appellarono egualmente Latini,8 Longobardi gl'Italiani,

& Latini, 8 Galli, è ver Franchi viniuerſalmente gli occideº:

" tali Erguettio ſtimº mºlto più facile º più ſicura"
º", ſaluare quei loro detti, che non è quel rappezzamento di
Cluterio riº" - - - - º - -

º" varie opinioni penſato dallo ſteſſo Cluerio che fuſſero ſta

ti chiamati Opici i Sicoli, percioche Hellanico Lesbio ap:

preſſo Dionigi Halicarnaſco nel lib. 1. non diſtinſe i Sicoli

dagli Auſoni; & Antioco riputò gli Auſoni, & gli Opici
- - - V na

assi
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vna ſteſſa gente come ſi è inteſo i dietro da Strabone Mà E lo ſteſſo

ſe per la ſudetta maniera non poſſono gli ºpici ripitarſi eſſendo vero

noſtri popoliè" i lo ſteſſo conterrà giudicarſi degli"

Auſoni(nè io ſarei di altro parere)i quali per teſtimonianza" .

del ſudetto Dionigi,habitarono anche i luoghi verſo l'eſtrei si

ma occidental punta d'Italia, onde quel mare fà già detto º furo

Auſonio,benche Strabone l'habbia negato. Mà nondime- " popoli del

no,& queſti, 8 quelli ſon da annouerarſi frà noſtri popoli, la Campa

& riputarſi di tutti i primi per vna altra ſpecial cagione, la" peculia

quale è queſta, che nella Campania rimaſero più lunga- -

mente, che in altro luogo, come appreſſo verrà dimoſtrato,

laonde ella fù drtta Opicia; & Terra degli ºpici, 8 Auſonia,

nel modo, che anche ſi è detto ragionando di Cuma, 8 di

Cales. « e s - - - -

All'antichità degli Opiciio attribuirei che per la rozzez- Può eſſer ar

za deloro coſtumi le coſe laide,mal fatte, 8 ſozze furono" del

ſia Latini appellate col lor nome, come può oſſeruarſi in l'antichità

iouenate iella Satira 3 &nella 6. in Aulo Gellio nel c.21.iº"

del lib.2. nel cap.16. del lib. 11, 8 nel capº del lib.13; in che ,
Terétio Scauro De Orthographia; in Auſonio nell'Epig 12o, laida coſa di

0ta,

nel Carme 23 de Profeſſori, 8 nella epiſt.4 à Teone,in Si-”

º"
".

7. & in altri ſiche Gioſeffo Scaligero nelle Note ſopra Fe

fiohebbe à dire che non magis Cimberlatronem ſignificat,

quàm Iſaurus pir itam, Ambro diſſolutum & voracem, opicus

abſianum sed qui tale fuºri e iattone, de eorum nomine

2ocamus,qui tale fugt. Et parimente degli Auſoni ſi leggo- iº"
no alcune proprietà chiuderò hor horadi"
dichiarando le quali ion ſarebberº potutelor comuenire ſe i io mi

non faſſero ſtati altrettanto anticifi;laonde Antioco,il qual, tione,

fºrſe atteſe quei primi tempi glife vnafteſſa gente con gli

Opici; & Polibio, che rimirò i tempi ſeguenti, ne'quali col

ditinti nomi habitarono diuerſi luoghi di queſta regione,

ne parlò in altro modo. . . .

Antichiſſimi vmiùerſalmente in Italia furono gli Auſo- fe cºmune

ni, non ſolamente per quel che ſe n'è inteſo da Dionigi,cheſ"
diſſe eſſerci ſtati ritrouati dagli Enotri,mà peraſſai comu-rºno in ita:

ne ſenteza d'ogni altro autore italian(affermò Heliano ap-"sº

, preſſo il ſuo interprete nel cap.16, del lib,9 della Varia Hi-"

AV. ſtoria)
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ſtoria) primi Auſones inhabitarunt, indigena. Et lo ſteſſo dir

volle Virgilio, che diede loro l'aggiunto di antichi in quelli

- -- - verſi del lib, 11.dell'Eneide in perſona di Diomede.

Vigilio il s Antiqui Auſoni,que vosfortuna quietos

luſtrato , Sollicitat, ſuadetgue,ignota laceſſere bella è

Sopra de'quali ſcriſſe Seruio, ch'egli giuſtamente gli appel

lò à quel modo, quia qui primiI" tenuerunt, Auſones di

ti ſunt. A queſto ſi accorda anche" quelche pur

Seruio chioſando altri verſi dello ſte o Poeta"
la medeſima Eneide,che recherò appreſſo, hauea dettode,

gli Aurunci che ſti Grecèi nominantur. Percioche,
Detti per al- - - . - -

i", ivna & l'altra gente fà ancor riputata via ſola da Giouan

runci che ha aizezze nell'Hilt 16 della Ghil 5.8 da Iſacio Zezze,Scolia

i",ne'ſte di Licofrone,i quali fecero comuniegualméte i loro no

" º la miche le loro regioni:8 degli Aurunci ſi e quel che

i"i dell" ci#" altrai"iº" condi

i tione,la qual,ſe ſiano ſtati d'una altiſſima antichità può lo;

conuenire. Il ſudetto Giouanni Zezze dopo hauer riferiti

vari pareri intorno gli Auſoni,conchiuſe il ſuo dire, come

in latino ſuonano i ſuoi verſi in tal modo

, Auruncos autem ſolos mihi Auſonas dicere cogita,

» Medios inter Volſtoi,attue Campanos admare ſitori ,

si Ex quihu:#ahuſum etiam omnen Italian ,

Et queſto egli, forſe, il raccolſe dal medeſimo Dione, chi

fauor di ciò fu allegato dall'altro Zezze il cui dire in latino

è il ſeguente. Auſonia, vt Dio Cocceianus tradit, proprie As.

runcorum appellatur terra, inter Campanos, atque Volſcosa

mare ſita. Per Campani inteſero queſti autori la Campania

Capuana, che perueniua final fiume Volturno, oltre il quale

verſo i Volſci habitarono queſti Auſoni, come altroue hº

dichiarato. Et per quelche appartiene all'ampliatione de

nome di Auſonia, ſparſo per tutta l'Italia da vma ſua ſola º

regione, non diuerſamente ne parlò Feſto, & il medeſimo

Giouanni Seruio ſopra il lib.3 che ſi recheranno di qui a poco. Furo

Zezze & fa no a dunque, ſe non le prime, delche ſi tratterà poi, certº

cº º mente antichiiiii di là, 8 di quà del fium

"" Liri,da quel lato vicine a Volſci, da questo a Campani, da
i c G . Ci di - - - - - -, s- - - - - - - - - -.

“ che non i diſcorde Strabone,hauendo nel fib dopo la dº

ſcrittione del campo Pometinº che fine Volſcii
- - - og- -
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ſoggiunto,che buio contiguam regionem priùs Auſones hebita

runt, qui idem Campaniam quoque tenuerunt . Mà Virgilio ſe a quelli

i qualſiuoglia l di quell de gli fe habita- º qua
non di qualſiuoglia luogo di quelle contrade g º ."

tori;& per darci non vn ſolo argomento della remotiſſimai".

loro antichità,ragionando de'noſtri popoli, che fauorirono a li,

Turno contro Enea, diede loro il nome di padri, 8 le habi- dr. Padrie

i dimorare

tationi negli alti monti. - . .
ºp –cº quos decollibus altis ºe vsomts,

» Aurunci miſere patres.- Virgilio il

Altre volte ho aunertito, che quel poeta fù accuratiſſimo" &

oſſeruatore d'ogni antichità, 8 è coſa aſſai volgare, che an- con i,

corfù in più d'unaguiſa grande imitatore di Homero;ſiche ro riſcatta.

non vanamente io potrò perſuadermi,che l'imità anche in to.

queſto, che parlando d'vnagéte antichiſſima il fe in quella

ſteſſo modo,che fu in lui oſſeruato da Platone.Conigcit Plato

(diſſe Strabone nel l. 13 appreſſo il ſuo interprete)poſt diluuia

tres vite degendeformas extitiſſe.Primam in ſummis montium:

ſimplicem,º agreſtem, metuentibus aquas hominibus,etiamnum

terras tegentes. Alteramad radices montium, paulatim recepto

animo, cum campi etiam reſiccari capiſſent. Tertiam in planis.

Addihis poſe videntur, quarta etiam, 3 quinta vltima autem

omnium, habitandi in ora maritima, di inſulis, omni iam metu -

dempto. Hac Plato diſcrimina ait,ab Homero notari,attue eum

prò exemplo prime forma poſitiſſè Cyclopum vitam, qui fruttus

ſponte natos carperent,inque ſummis montibus,acſpeliicis babi- e
taremt. Fin quà di queſto Strabone, Mà veggaſi, che il Lati- i" cre

no Poeta hauendo certamente imitato il Greco, conuien,"

che i noſtri Aurunci anche nel reſto non fuſſero molto diſ- -

ſimili da Ciclopi;ſiche douettero eſſer anche Giganti,come

vniuerſalmente portarono quei primi ſecoli, ſecondo fù con

accurata,3 dotta oſſeruatione dimoſtrato nel ſuo Diſcorſo

dell'Antichità di Palermo dal Valguarnera. Parmi di ciò Il Valguar.

hauerſi vn gran riſcontro appreſſo il medeſimo Virgilio nera lodato

nel lib. 12.pur dell'Eneide, doue volendo egli deſcriuerela ,

groſſa lancia di Turno, dopo hanerla quaſi agguagliata ad

vna ſmiſurata colonna ſoggiunſe,ch'ella era ſtata d'un'huo

mo Atirunco, - -

5, Ea in quein mediis ingenti admixa columna

22 AEdibus adſabat, validam vi corripit baſam,

J V. Gg gg , Aito

Virgilio il.

luitrato.
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6 almeno

tor prola.
-

-

Dionigi Ha
lic.illuſtrato

I Leſtrigo

ni, habitatori

de'luoghi di

la del fin me

Ltri, ſimili

difierezza ,

a'Ciclopi,

Et gigati al

par di eſſi.

, Attoris Aurunci ſpolium–
-

Et ſe di così acuti ſentimenti hiſtorici non paia douerſi ſta

re alla ſola fede di vn Poeta, n'haueremo per teſtimonio

Dionigi Haliearnaſeo,il quale ragionando nel lib.6. di tépi

molto inferiori à quei primi ci deſcriſſe i medeſimi Aurun

ci, ch'habitauano in quella parte della Campania, ch'era ,

diſteſa verſo il Liri,eſſere ſtati huomini bello ſtudioſi, magni

tudineque,cº robore,attue aſpettu multumferini habentes, acri.

tate terribiliſſimi. A me pare di ſcorgergli manifeſtaméte in

queſte parole figliuoli, & prole dopo molti ſecoli degli an

tichiſſimi noſtri giganti: & non dico defauoloſi, che vcciſi

da Hercole,8 ſepolti in queſta regione,furono finti da Poe

ti eſalar fiamme;la qual fauola nacque, forſe, da queſti,che

furon veri, 8 per qualche parte ancora da quelle farue, che

ſe ne videro nei primi naturali incendij de'noſtri luoghi,co

me poi anche furono vedute nel tépo dell'incendio del Ve

ſuuio,imperando Tito,delche nelliba8 ci è autor Dione.

Et degli Aurunci, è dicaſi degli Auſoni,di là del fiume

Liri verſo i Volſci può, s'io non erro, hauerſi la ſteſſa opi

nione,benche mentre eran tuttauia giganti,nè con l'uno nè

con l'altro loro nome fuſſero ſtati appellati.E comuniſſima

hiſtoria, che nella contrada di Formia,dilà del ſudetto fin

me, douehora è Mola, habitarono i Leſtrigoni: nel modo

del viuere finiliſſimi a Ciclopi della Sicilia. Eſſe Scytharum

genera (diſſe Plinio Secondo nel cap.2 del lib.7) & quidem

plura, quic torporibus bumanis veſteremtur, indicauimus. Id

ipſum incredibile fortaſſe; ni cogitemus,in medio orbe terrari,

ac Sicilia, Italia fuiſſe gentes buius monſtri,Cº" Le

firygonas. Et di queſta lor ſomiglianza può farſene il raf

fronto di alcuna altra maniera in Homero, il quale nel 1.9.

dell'Odiſſea diſſe del Ciclope Polifemo, ſe ſi voltino i ſuoi

verſi in latino,che -

» -monſtrum erathorrendum,nequeſimilis

99 Hominibumano, ſedcacuminiſyluoſo

,, Excelſorum montium

& nellib.1o.chiamò i Leſtrigoni

so –non hominibus ſimiles,ſed gigantibus,

& deſcriuendo vna lor donna, l'appellò di altezza velut

montis verticem. Dalche ingannati molti ſcrittori antichi,

- COIl
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confondendo queſti co' Ciclopi, egualmente gli vini, 8 gli

altri attribuirono alla Sicilia come dal Cluterio é ſtato no

tato. Di più lo ſteſſo Poeta deſcriſſe i Ciclopi alieni dall'a- che nè mea

gricoltura, dicendo che - "i

, Neque plantant manibus plantamineque arant. ſ"
& de'luoghi de'Leſtrigoni parlando,affermò,che re mani

, Ibiquidem neque boum, neq; virorum apparebät opera.

In vna coſa ſola gli fe diſſimili; che quelli habitar,diſſesù

le cime de'monti,nelle grotti,è ciaſcuno per ſe ſteſſo ſenza

comuni leggi.

99 –celſorum montium inhabitantcacumina -

29 In ſpeluncis cauis; ius autem dat vnuſquiſque - - - - - -

» Liberis,atgue vxoribus, neque ſe inuicem curant.

& queſti d'una città nel piano, affermò,eſſer habitatori;per- Benche ha

cioche de'compagni di Vliſſe, da lui mandati ad inueſtiga- "iº º
re della conditione delle genti del paeſe, ſoggiunſe,che i"i ds

so Illi ineruntegreſſi in planam viam, qua currus vtique nell,

ob Ad vrbem ab excelſis montibus deducunt ſyluam.

nelche parmi,che non ſi ſcorga vera intieramente l'oſſerua- Platone no

tione di Platone in Homero "mutationi del modo del tºto

viuere de'primi huomini, i quali di tempo in tempo, è co- .

me di grado in grado, diſceſero dalla"piùi al- i."

la più culta& da monti nel piano. Se adunque gli Auſoni, "",

che diſſerſi ancora Aurunci, furono dell'antichità, che ſi è aa gli Ai

inteſa, 8 dall' vno, & dall'altro lato del fiume Liri hebbero ci pºſſon ri.

le loro prime habitationi, & queſti di quà furono giganti:º

douettero anche eſſere ſtati Auſoni i ſudetti giganti Leſtri

goni, che habitarono di là douc hora e Mola,

Mà à queſta affermatiſſima loro antichità ſi oppone il di Gli Auſoni

re di coloro che dinolgarono,eſſer nato il lor nome da quel- molto più an

lo di Auſone, figlinolo del ſudetto Vliſſe, & di Circe,ò ſe iº º fº:

condo altri ſuo figliuolo di Calipſo che non ſarebbero"
ſtati più antichi de caſi di Troia non che degli Enotri;la . ,f,

qual ſentenza,ch'è manifeſtamente diſcorde dalle più rice- ui il nome.

uute hiſtorie, 8 più vere, fà già rifiutata, qual racconto fa

uoloſo, dal medeſimo Giouanni Zezze nella citata Hiſt. 16.

della Chiliade 5.& poi da Giouiano Pontano nel lib.6.del

la Guerra Napoletana & finalmente dal Cluerio nel cap.9.

del lib.3. dell'Italia, il quale hebbe per fermo,che queſta fù
IV. G g gg 2 VI13,
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vna inetta fintione di alcuni Grammatici Greci, creduta,

poi da Latini; percioche eſſi dalla vicinanza de'luoghi de .

gli Auſoni, & dell'iſola, è ver monte di Circe, douettero

Hauendº préderne l'occaſione. Hauerei ben voluto,che il medeſimo

i. i i Cluuerio in rifiutar quella loro imperitianò ſi fuſe ſcruito

la lor prima dell'argomento, che non fù la citta Aurunca, come anche

Aurine, it eſſi penſarono, edificata da Auſone, la qual,come raccoll

fondatore. ta Liuio nel lib.8. fil opera di molte centinaia di anni dopo

la fondatione di Roma,nò che dopo l'età di Vliſſe,è quella

del ſuo figliuolo, ciò è della Guerra Troiana;hauendo Liuio

119lunario iui parlato di Sueſſa , nuouamente cognominata Aurunca

“º per cagione degli Aurunci della primiera Aurunca, i quali

erſeguitati da Sidicini,abbandonarono la loro patria, 8

iui ſi ricouerarono,ſiche il ſudetto Auſone,in quanto alla

conuenienza del tempo, ben ſarebbe potuto eſſere ſtato di "

quella antica il fondatore.

piga, volti, i quì hora mi cade in acconcio di eſaminare ſe quelle

ci, i prº ci diſſero l'uno, 8 l'altro Zezze nelle parole recate a dietro

pria Auſo poſſa eſſer vero; ciò èche primieramente l'Auſonia figucl.

nºfº º rº: la regione,la qual giace dall'Vna,& dall'altra ripa del fiume

""Liri; & che poi men propriamente fu detta con lo ſtelo
i,"i i nome l'Italia intiera, alche parrebbe darſi fauore da quel

me Liri, che ſi è già conchiuſo, che iui habitarono gli Auſoni fin da

tempi altiſſimi, quando eran tuttauia giganti. Màà ben

giudicare,ſe giganti furono tutte le prime genti, 8 nell'Ita'

lia,& fuori, come ſi è detto che fù dimoſtrato dal dottiſi

moValguarnera,a me parrebbe, che nulla giouar poſſano i

noſtri Auſoni giganti alla ſudetta loro opinione,della qua:

le anche furono frà'latini Seruio,& Feſto,che ben dimoſtra

, no,hauer così giudicato di nudo lorparere,poſciache invn

medeſimo ragionamento ci propoſero quel ſogno del nº

me degli Auſoni,nato daAuſone figliuolo di Viſſe che ſi è

a già rifiutato. Diſſe il primo chioſando il lib.3. dell'Eneide

di Virgilio, che appellata eſt Auſonia ab Auſonio Vlyſis, º

Calypſis filio,º primò pars poſted omnis Italia nominata. Lº

parole dell'altro ſon queſte Auſoniam appellauitAuſon Vºyſ

fis, & Calypſus filius cam primam partem Italia, in qua ſºnº

vrbes Benementum,co Cales (hò dichiarato nel ſecondo Di

ſcorſo, per qual cagione mentouò queſte due città ſolº
- deinde

\

-

al
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deinde paullatim tota quoque Italia, que Apennino finitur,dićta.

eft Auſonia ab eodem duce, d quo etiam conditamfuiſſè Aurun

eam vrbemferunt.Gli Auſoni ancor prima, che fuſſe perue- M a eſi vi

nuto Enotro in Italia con le ſue genti,n'habbitauano quel- peruen nero

la parte, ch'era verſo la Grecia; talche più toſto di là paſſa- ºre cºnrono a noſtri luoghi, da lui fuggendo: delche diſſe qualche trade,

parola Dionigi Halicarnaſeo raccontando nel lib.1,ch'egli

ne diſcacciò i primi habitatori ; & più manifeſtamente ci

eſpoſe quella lor fuga Antonino Liberale nel cap.31. delle , e
Trasformationi,che ne cita per autor Nicandro, il quale »

attribuì quel fatto è Peucetio, & à gli altri fratelli del me

deſimo Enotro.Lycaomi fili (così ſuona in latino il ſuo dire)

fuere Iapyx, Daunius,& Peucetius. hi colletta bominum multi

tudine ad eam Italia partem appulerunt,qua Adriatico alluitur,

mari pulſiſque Auſonibus,qui ibitum habitabant, ſedes ipſi illic

poſuere. Côsére ciò molto bene cº quelche diremo appreſſo, Le qualifa.

che i Pelaſgi ritrouarono in queſti luoghi gli Auſoni, chia-ronº la pr..

mati anche Aurunci, come all'incontro non ci è noto, per ºº Auſonia

qual maniera ſarebbe potuto auuenire, che da'noſtri Auſo

ni ſi fuſſe ſparſo il nome di Auſonia primieramente per tut

to queſto tratto d'Italia verſo Oriente,8 poi per l'altra ſua

parte verſo l'oppottolato. Parmi inuero, che di ciò reſe , -

molto buona ragione il Cluuerio nel luogo allegato è die- "-io
tro,dicendo, che hac vnica cauſafuit, cur Graeci antiquiſſimam Ouato,

totius Italia, atque indigenam cèfuerint Auſonum gentem:nen

pè, quiahi,ex omnibus Italicis gentibus Gracia proximi, primi

illis innotuerunt, vnde etiam ab eorum nominetotam reliquam

Italiam,abuſque freto Siculo ad Alpes, Auſoniam appellauere;

quod poſtea plerique Romanorum paritera Grecorum imitati

ſaut Poete. Adunque quella così riſtretta Auſonia fra Vol- Per ,

ſci,8 frà'Campani fà l'ultima, e non già la prima in cui gli queſta fà l'

Auſoni da queſto lato del Liri più lungamente, che nel re- ºlima ero

ſto dell'Italia eſſendo rimaſi, furono con ragione riputati fede.

noſtri ſpeciali popoli da Antioco, da Polibio,8 dagli altri

appreſſo Strabone;de'fatti de'quali ſotto il nome di Aurici

ragionò Liuio nel lib.2. & Dionigi Halicarnaſeo nel lib. 6;.

º ſotto il nome di Auſoni il medeſimo Liuio nel lib.8. &

nel lib. 9. raccontando,come finalmente le loro città furo

so conquiſtate da Romani. - -

AV. Et.
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ºi Auſoni, Et hora potremo ſcorgere più manifeſtamente, in qual

º ºº maniera i ſudetti Antioco, 8 Polibio hauendo pallato

".fi appreſſo Strabone de'noſtri Auſoni, & de'noſtri Opici in

iuoghi diuerſo modo, habbian potuto, come accennai a dietro,

appeſo il dire ambidue il vero.Già ſi è veduto, che degli Auſoni,an

lºrº furonº tichiſſimi popoli della Oriental prima Auſonia, ch'era vol

". ta verſo la Grecia, gli vltimi ad eſtinguerſi furono quelli,

", che rimaſero ne luoghi di quà del fiume Liri, occidental
parte della noſtra Campania, i quali hauendo per alcun

tempo anche habitato in quelli, che ſono di là di quel fiu

me:aſſai facilcoſa è di crederſi, che parimente dimorato

no in queſti di quà del Volturno, ſe ſi ſtimi eſſer vero, che

dalla ſudetta maggiore Auſonia paſſarono in queſta mi

come i pecu nore. Mà degli Opici, il cui nome al principio fà ancor

tari ſuoi molto largo, 8 vniuerſale, 8 la loro prima Opicia niente a
Op cs" meno,non conterrà diuerſamente giudicarſi;percioche eſº

"ſendo di eſſi rimaſo nella medeſima noſtra Campania di

rite, ero i quà del ſudetto fiume Volturno alcun numero più lunga

luogº di mente che altroue,ſeguì che fuſſero riputati nella ſteſſa ma

1ºº Voi niera degli Auſoni noſtri peculiari popoli,8 che quella par
i larn0s te ancora, che ne habitarono fuſſe dal lor nome detta Opi

cia,come ſi è dimoſtrato nel ragionamento di Cuma. Adi

que ſe pur ſia vero quel che affermò Ariſtotile, comeha il

ſuo interprete nel cap.1o del lib.7. della Politica, che habi

tabant partem, que verſus Tyrrheniam eſt, Opici, e prius, &

muncappellatt cognomineli vniuerſali Opici non fu

rono diuerſi dagli Auſoni,anch'eſſi largamete preſi:nè An:

tioco s'ingannò,nè men Polibio,l'vno i noſtri Opici da'no

ſtri Auſoni non diſtinguendo, l'altro di lor parlando nei

contrario modo. Antiochus(diſſe Strabone,mentre trattata

della Campania)ab Opicis habitatamfuiſſe eam regionem nar

rat,quiiidem & Auſones appellarentur; at Polybius ſignificat,

ſe pro duabus diuerſis gentibus eos habere; aitenim, Opicos, &

- Auſones terram,que eſt circacraterem,incoluiſſe.Il primo atte

" ſe l'antica loro comune diſcendenza: il ſecondo la diſtin

ſì, tione del paeſe, da eſſi diuiſamente habitato; la quale per i

cordati eſſer durata poi ſempre, anche lorrimaſero diuiſamente i

comuni viniuerſali nomi. Certamente quel parlare di Poli

bio non ci coſtringe, è non accettar queſta interpretationes
&
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& per la terra intorno la.Cratera.la qual voce in Greco di

notale bocche, onde eſalano nel Veſuuio,& appreſſo Poz

zuoli i noſtri naturali incendij,dee intenderſi vniuerſalméte

la Cápania Felice;percioche di queſta altra ſua parte,nò co

si vicina a tailuoghi, che fù habitata dagli Auſoni,nò può

dubbitarſi: & molto meno di quella, che fù la noſtra Upi

cia di cui furono chiamate città Napoli, 8 Cuma.Scorgerſi

potrà ancor queſto da quelche ſi dirà delle contrade degli

Oſci, i quali da Strabone dopo gli Opici, & dopo gli Au

ſoni, & da Plinio Seccndo i primi di tutti i noſtri popoli

furono unentouati. -

V, Gli Oſci,che diſceſero dagli Opici, ritennero anche i

loro luoghi di qua delfiume Volturno nella Cam

pania Felice. Loro coſtumi. Furono creduti

fondatori di CAPVA. Loro lingua.

Raccòtauano alcuni appreſſo il ſudetto Geografo, che iº ºº.
racconto dif

medeſimi luoghi della noſtra Cipania,primieramétehabi-f"

tati dagli Opici,8 dagli Auſoni,furono poi occupati da antichi, i .

gli Oſci.Ali,ferit(ſono in latino le parole di Strabone)ci ea gli Oſci cc
loca quondam Opici, e Auſones tenuiſſent, fuiſſè ea deinde ab" nel

oſta gente occupata. Ma nulla dicemano,nè della loro ſtirpe,"

ne dà qual regione eran quì paſſati i laonde io non ripren di "

derei Giouiano Pontano, che ſeguendo forſe coſtoro haueſ

ſe anch'egli diſtinti queſti nuoui da quei primi noſtri habi- Giouiano

tatori,s'egli non ci haueſſe aggiunto,fermamente di ſuo pa-Pentano ri

rere che eran partiti dalle contrade del Pò,dicendo nel i 6. iº

della Guerra Napoletana, che oſci Padi accole, ac pulſi ipſi,

(inteſe perauuentura da Galli,non ricordandoſi,ciò legger

ſi degli Etruſci, come al ſuo luogo diremo) ſuis Opicos ſedi-H

bus pepulere. Feſto parchegli ſtimò naturali della Campa-"ºaspepu eſto parcheg O - Pº tri accenna

nia,percioche davna ſuaregione, diſſe,che preſero il nome. io, chefurono

Oſci a regione Campania,que eſt Oſcos,vocati ſunt. Della qua- naturali ai

le opinione può crederſi, che ancor fu Seruio, chioſando que"a regio
quello emiſtichio di Virgilio nel lib.7 dell'Eneide oſco i# rman

rumqi manus in talmodo. Capuenſes dicit qui ante oſi appel "i".

lati ſunt, quòd illic plurimi abbundauere ſerpentes. Mà aſſai di ſuo,
- ſtra- tr.
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ſtranº etimologia è queſta non dichiarandoci egli per qual

maniera,8 in quallingua fuſſero ſtati detti Oſci i ſerpenti

non mettendo a conto a Felto, che di quel ſuo luogo della

Campania appellato oſco,ſi tace da ogni altro, perciochº

potrebbe replicarſi a fauor ſuo, che conuien prima vederſi

ſe poſſa eſſer vera la ſudetta etimologia per la quale ſe alla

gente Oſca conuenne queſto nome, molto più egli pote

conuenire ad alcun luogo in cui i ſerpenti eran cosi abbon

rte e del no- danti. Stefano Bizantio ragionando degli Opici riferiſcº

º º º che furono creduti,eſſerſi denominati nella lingua Greca a

".deſerpenti epici (così poſſono voltarſi in latino e ſi º
Cºreca. role, che ne ſuoi codici non ſono molto intiere)gens Italia,

Eudoxus de circuitu Terrelib.VI.“linguas commiſcuerunt.4º

verò Ophicos di tos volunt (darò le ſue parole Greche )ini

tor fotor: ciò è, a ſerpentibus. Adunque Feſto, & Seruloci

propoſero l'etimologia del nome degli Opici per quella º

degli Oſci,la qual per ogni maniera ſi ſcorge, che fu vina

gran:matical fantaſia. Mà io non facilmente di queſto ci

bio gli riprenderei,hauendo per autore il medeſimo Feſto,

che gli oſti al principio diceuanſi opſci: & fon queſte leſº

Ma eſiOſci, parole. In omnibus ferè antiquis Commentarijs ſcribitur 0pſi

dei neº (così legge Gioſeffo Scaligero, è non già opicum. raccº

", gliendolo da quelche ſegue) prò oſco, vi in Titinniifilº

ii 6. Quinto. Qui opſcè,3 Volſcè fabulantur,nàm Latinè neſciº

pici, diſtr. E appreſſo.oſcos,quos dicimus,aio Verrius,opſcosantea diffº

pe,et di nome teſte. Ènnio,cum dicat. Demuro rem gerit opſius. Talcheſe

non ſi nieghi,che il nome di oſci diſceſe da quello di Opſi

deueraſſi anche acconſentire, che quel medeſimo di 0pſi

nacque dal nome di Opici;per la qual maniera attendendoſi

vna tal ſucceſſione, non" accuſarſi di ſtranezza nel

Feno 8 ser grammatical ſignificato la ſudetta etimologia & Seruio º

uo iº ai feſto deteranno eſſere ſtati di opinione, che gli Oſcieguº

mente di ſtirpe, che di nome,diſceſero dagli Opici, & che

della noſtra Campania furono natiui.Io inuero non giudi:

codouerſi di ciò ſtar al detto di queſti Grammatici ſolidº

quali ho voluto farmi ſtrada di poter andareinueſtigandº

cò la ſcorta di altri autori più graui,ſe à queſto dire debbº

darſi fede. Et in prima io mi perſuado,che né ſarà alciigiº

stagi il quale habbia è penſare, che Plinio secondo"
- - 1
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di così gran lettione, come il ſuo nipote Plinio Cecilio ci pelche ſe

eſpoſe nell'epift.5 del lib.3.& più manifeſtamenteci dimo-ºcº:

ſtrano i ſuoi marauiglioſi libri dell'Hiſtoria Naturale, non i"i
fifuſſe abbattuto è leggere negli autori di lui più antichi," mes

quel che à Strabone per la medeſima lettione fù molto no

totche antichiſſimi popoli della Campania furono gli Au- Plinio See.

ſoni,8 gli Opici,ſiche egli nel ſuo catalogo gli haueſſe ha- illuſtrato,

uuri per ignoranza a tralaſciare, facendo gli Oſci di tutti i

primi? Hoc quoque certamen human e voluptatis(diſle)tenue

re,0ſci,Greci,Vmbri,Tuſci, Campani.Appreſſo a queſto:la ſo

migliáza de'coſtumi d'uno, 8 d'vno altro popolo vien cre

duta, poter ſeruire di vn grande argometo per riconoſcer-s

ſi,ſe eſſi ſiano ſtati vna géte ſola,quido p altro ſe n'habbia

s:" & ſe già del ſozzoviuere degli Opici

rono da me citati molti autori: hanſene ancora degli al

tri in gran numero, i quali parlarono della oſcena vita de

fi Oſci,che ſi recheranno di quì à poco. Per terzo gli Oſci

abitarono quei medeſimi luoghi di quà del Volturno,ha

bitati da noſtri peculiari Opici delche ci rendono teſtimo

-,
-

ºs opicorum in Italia, inter Capuam, & Neapolim; la qual

nianza Virgilio,Strabone, il noſtro Velleio, & alcuni altri:

tralaſciando, che da Stefano Bizantio fù chiamataAtella,i":

º Diomede,ſenza che ci ſia forza di crederlo da lui diſcor-".

ºfù nel lib3 attribuita agli Oſci in quelle parole. Tertia & illuſtri

ſpecies eſt fabularnmlatinarum, que à ciuitate o ſcorum Atella,

-

-

e

º sea primàm capta, Atellana dicta ſunt.Furono adunque gli

9ſci prole degli Opici, & ritennero, non occuparono di

queſta regione quella parte ch'era ſtata de'loro progenito

ri; & coloro, che appreſſo quel medeſimo Geografo furono ,

di altro dire,non douettero eſſere ſtati molto chiari autori, si

\a qual cagione attribuirei,che da lui non furono mento

º i coloro propri nomi. Certamente di queſta opinione"
i fili ſudetto Plinio Secondo, il quale hauendo dato quel "º º
l

rS errore difenderlo, d'vno altro accuſarlo il quale,ò non

y

Pinoluogo è gli Oſci,inteſe congiuntamente degli Opi- e Reto

º inſieme degli Auſoni, che per antichiſſima origine a - - -

"Semo gli ſteſſi: ſe non vogliamo con noſtra incoſtanza d'

solpeuole,nè dell'wno,nè dell'altro,ò fù di ambidue An,

º Seruio,& Feſto non ci hauerebbero propoſta quella eti
ſ’. -- - H h h h mG
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mologia, ſe non fuſſero ſtati dello ſteſſo parere, che da eſſi,
- a forſe fu appreſo nelibri di altri autori più antichi,come fù

Il Cluuerio anche auuertito dal Cluuerio nelcap.9 del lib.3 dell'Italia,

ºdato al quale non deuo fraudar la lode di eſſermi egli ſtato gui

da con alcune di queſte ragioni, ch'hò recate,eſſendo l'altre

a “ ſtate mie conſiderationi, a conoſcere, per ſeruirmi delle ſue

medeſime parole, vnam, eandemque fuiſſe gentem, qua variis

appellabatur nominibus: Auſones, Aurunci, Opici; quorumhoc

vocabulum poſtmodum à Romanis correptum fuit in duas ſylla:

bas:0pſci,vel obſci,ac tandem Oſti.

E ſtato nuo- Mà veggiamo hora, ſe ſia vero, che gli Oſci ſol queſta e

" parte ottennerodella Campania di quà del Volturno, del

i.lii che il ſudetto Cluuerio non parlò a diſteſo, eſſendo ſtato

a gi" i ben di parere che i monti degli oſcimentouati da Strabo.

furono p. ne nel lib.5;de'quali ho trattato nel ſecondo. Diſcorſo, nulli

Pºſſº il fiu-alii eſſe potuere, quàm id iugum, quod Orientali latere duo ſuſi

“º net epida, Sueſſam Auruncorum & Teanum Sidicinorum.In.

conformità della quali ſentenza poi ſoggiunſe,che di tutta

la gente Opica appellata anche Oſca, pars inter Campani,

, , 6 Volſcorum fines Aurunci ſuntdiſii; ilche era vero degli

"ºrio vniuerſali Opici, non de'noſtri peculiari, che furono ime

ausato, deſimi,che i noſtri Oſci,come è manifeſto per quel che del

la comun gente Auſona,8 Opica,già vna ſola, diuiſa poi in

- queſta regione in due popoli di diuerſe habitationi, non ,

che di diuerſi nomi, ſi è conchiuſo è dietro:nè di altri Oſci,

che di queſti della noſtra Campania parlarono giamai,così

º antichi le Greci,come Latiniautori. Sièaunertito altre volte,che Vir

aſi, gilio nella raſſegna dell'eſercito di Turno attendendo l'or

di qua del dine de'ſiti de luoghi de'noſtri popoli,métouò dopo tutti

Vºlturno. gli altri,8 dopo quelli,ch'habitauano appreſſo il fiameVol

Virgilio : turno,gli Oſci:hauédo cominciato da luoghi più occidéta

" º li;fiche manifeſtamete gli collocò di quà del medeſimo fiu

i"meStrabone parlando del Latio,diſſe come hà il ſuo inter

con Stra, prete, che in mediterraneis eſt Pometius campus, buie contigui
lea. regionem priùs Auſones habitarunt,qui idemCampaniam quo

que tenuerunt (ciò è quella ſua parte, che perueniua dal fiu

me Liri al fiume Volturno, 8 alla Campania Capuana, co

me ſi è dichiarato)Poſt hos oſci ſunt qui & ipſi partem Cam

pania tenuerunt;ch'è queſta,ch'io vò dimoſtrando, di"-
-, - - - - - a-a

Ma gli auto
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per cagion del ſuo ſito apparteneua a coſtoro, 8 non à gli

Oſci,fiche giuſtamente non douea chiamarſi città della me

I deſima ſudetta Campania di quà del Volturno,affermò,che

- Per ogni modo potea alla Campania attribuirſi, percioche

era città de'Sidicini, i quali di origine erano Oſci. Le ſue s

eſpoſte,altroue.Di più egli à tutto ciò ben concorde,diſſe ,

di Herculaneo,& di Pompei,che furono città degli Oſci,8e

il noſtro Velleio nel lib. 1. fauorendo il medeſimo creder

mio,fè gli Ofci proſſimi a Cumani. Cumanos oſca mutauit

i vicinia: per tacere di Seruio,che ancor ſi è recato a dietro,

il quale moſtrò di riſtringergli Oſci di Virgilio a Capuani

ra: foliCapuenſes dicit, quiante Oſci appellati ſunt.mà perauuen

cura ſimilméte ſotto il lor ſolo nome inteſe della Campania

" Capuana;percioche eſſi ne furono ſignori come all'incótro

" il fidetto velleio per la vicinanza oſca a Cumani inteſe di

i ºººlli Capuani, i quali dominando Cuma, vi corruppero i

ºſtumi Greci, delche altroue ſi è ragionato, è in queſto

ºiſcorſo ne parlerò poi di nuouo Propertio ancora in quei

verſi della Eleg.z.del lib.4. i

li by At tibi Mamuri forma celator ahenae, -

5y Tellus artifices nèterat Oſca manus.

ºimoſtrauaia ſuppellettile,detta Campana da Horatio nella

Sat.cs.delibi che douerſi comperare in Capua, fà conſi

siato da Catone nel cap. 144 dell'Agricoltura. Di così

ºanifeſti riſcontri io non ſaprei in qual maniera non ſi

fºſſe auueduto il Cluerio; il guale per l'oppoſto modo

cosafiderò in silio à fauor del creder ſuo, ch'egli nel lib.8.

sº º catalogo de'popoli, ch'erano ancor amici de Romani

iº Nima della giornata a Canne, deſcritti haueſſe gli oſci

º "intiero lido che da Terracina giunge à Cuma quel che

i gi,ò dir non volle,ò ſe fuori dell'eſsempio del ſuo maeſtro

Virgilio il diſſe: diſteſe ben quella ſua deſcrittione della Câ

º iºia per lo ſteſſo lido oltre Cuma fin à Sorrento, & frà

i safin ad Alife, come notai nel primo Diſcorſo, ſiche,

N Viò pervna,ò per altra guiſa il ſuo dire non gioua nulla:
A N ſarebbe nel reſto più,che d'vn autorſolo.

º, iPipiù io diſſi, che i coſtumi degli Oſci furono ſimili a

IV. - H h h h 2 duelli

da quella degli Auſoni; laonde ſcorgendo egli, che Teano Strabene il
luſtrato in

più luoghi

parole ſono da me ſtate riferite, 8 in queſta ſteſſa maniera

Velleio,Ser

uio,& Pro

Pertio illus

ſtrati, 8 ri

contrati,

Il Cluuerio

rifiutato.

-
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Derek e quelli degli Opici ; & il raccoglio da quel che ſi legge deº

ſ" giuochi Oſci,cheran certe Comedie di beffa,º di riſo º a

ſi:"teggiamenti di coſe di diſpreggio in modo anche burleſco,
eſſer arro & nella loro lingua, la quale al paragone della latina era ri

mato i giuo-putata molto inculta,& rozza,come dichiarerò di qui è po

º9ºiº co.Odaſi Tacito nel 1.4.de gli Annali.oſci quidà ludicrile

º º ” uiſſima apud vulgus obiettalionis, ed flagitiorum, o virium

- neniſſe un autoritate patrum coercendum ſit.pulſi tèm biſtriones

Tacite,Stra Italia Et prima di lui Strabone nel lib,5. Cum Oſcorum genº

bon e & Ci interierit (così parla il ſuo interprete) ſermo eorum apud

cerone ri- Romanos reſtat, ita vt carminaquedam, ac Mimi,certo quodam.

"º certamine, quod inſtituto maiorum celebratur,in ſcenam produ

cantur. Eſſer già ſtati di riſo alcuni Senatori di Arpino nel

ior Senato,ne geſti, 8 nel parlare,volea dir Cicerone nell'

epiſt. 1, del l.7, delle Famigliari, ſcriuendo a Marco Mario,

Non enim te,puto,Grecos, aut Oſcos ludos deſideraſſe, preſertin

cg eres, la quìn Oſcos ludos vel in Senau noſtro ſpettare poſſis Et queſte

fauole,chia piaceuolezze chiamauanſi FauoleAtellane.& Atellani i verº

nate Atella fi, ne'quali eran compoſte, perciocheAtella,come ſi è inter
Eleo ſo da Diomede,fù città degli Oſci;il quale nelle parole,che

ſoggiunſe à quelle, ch'hò recate le chiamò concordemente

a'" autori argumentis,dittiſpue iocularibus ſimiles Sai -

ricis fabulis Grecis-Dieſſe anche parlò Litio nellib.7.racco

tando in qual tempo, 8 in qual maniera furono introdotti

in Roma alcuni giuochi la prima volta: ma recherò le ſue

Diomede, parole che più appartengono a noi. Poſtanam,diſſe,legebaº

5", fabularum abrſu,acſoluto ioco res auceabatur, o ludus in ar

fconerati, tem paullatim verterat : iuuentus hiſtrionibus fabellarum aiuº

relitto,ipſainter ſe more antiquo ridicula,intexta verſibus,iadi,

tare capit, qua inde Erodia poſtea appellata conſertaque fabelli,

potiſſimum Atellanis,quod genus ludorum ab Oſcis acceptum,te

nuitiuuentus, nec ab hiſtrionibus pollui paſſa eſt. Eò inſtitutum

manet,vt attores Atellamarum, nec tribu moueantur, etſtipen

Valerio dia,tanquan expertes artis ludicra,faciant. In più ſtretto dire

i"," lo ſteſſo ci eſpoſe Valerio Maſſimo nel cap.4 del lib. 2. in

"º quelle parole. Atellani autem ab oſcis arciti ſunt, quod genus

dele&lationis Italica ſeueritate temperatum, ideoque vacuumº

nota eſt; nam neque tribu mouetur, neque militaribus ſtipendiº

repellitur, Lit de verſi di riſo, è di ſcherno di quelleria
i C il
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-e

e finalmente teſtimonio il ſudetto Cicerone nel lib. 2. De Dette anche,

º Diuinatione, le cui parole ſon queſte. Totum omninòfatum verſi Atel

etiam Atellanio verſu iure mibieſſe irriſum videturſedin re-º

bus tàm ſeueris,non eſt iocandi locus. Di coſtumi adunque al

trettanto rozzi, 8 ridicoloſi furono gli Oſci, quanto le loro

fauole Atellane, 6 per queſta maniera, come ſi è dichiara

to,non diuerſi dagli Opici, ma lor prole. º

Intender di qua poſſiamo ch'hauendo vna tal gente ha- Men tra le

bitato nella Campania prima della Troiana Guerra: Virgi- genti, nºn le

lio con hiſtorico ſentimento la fe eguale a tempi di Enea; i i gli

benche non ſaprei dir molto ſicuramente per qual cagionei""

non mentouò col proprio nome, nè Atella, ne veruna altra re, intenden

delle ſue città, ch'hauerne hauute molte, è per ſe ſteſſo ra- do de Ca

gienedole,8 parer può,che l'accennaſſe,vſando quel modo Pºni.

di dire: Oſcorumque manus. Seruio,che per gli oſci,diſſe,in--

tenderſi i Capuani riſponderebbe,ch'egli parlaua di Capua:

nè io il niego;mànon per queſto ceſſa il mio dubbio intor. - - -

º no la cagionedi quel ſuo ragionare. Facilcoſa è, che per

hauer egli voluto attribuire l'origine del nome di queſta ,

città ad vn Troiano Capi,come fe poi nel libro,8 ne trat- - - -

terò al ſuo luogo, gli consenne quì tacerlo, doue parlaua e . .

de'cépi precedenti:& pur così rimane à ſaperſi quel che ſi ri

cercaua. Io,che non ſoglio perſuadermi, eſſerſi quel grande

ingegno laſciato cader dalla penna giamai alcuni"à

caſo,ſarei di parere,ch'hauendo voluto dar tuttauia l'hono

re:non ſaprei dire, ſe à Capua,d'hauer preſo il nome da quel

Troiano: è pure a lui, d'hauer denominata queſta città dal

º ſuo,accennò degli Oſci con poetica licenza quel che Dio

º doro Siciliano, 8 Euſebio Ceſarienſe diſſero degli Etruſci;

i qualihauendo nella Campania habitato in villaggi,ſirac

º colſero finalmente in vna città, che fù Capua, capo delleal

ºre come poi deuerò dichiarare:fiche per queſta maniera il

Troiano Capi fuſſe ſtato a Capuani Oſci colui, il quale ini,

ºtenza di altri fu a Capuani Etruſci l'Etruſco Capi Das saio con i

º S\io inuero, mentre nel lib. 11. ragionaua della ſtirpe del virgie ri

H"fºiºno dal cui nome Capº º detta intendendo ºnºratº
ſi ºl'auolo,ſecondo altri racconti hiſtorici, che ſpiegherò al

, ºluogo non già del compagno di Enea furono chiamati

- puani Campana manus. rimirando quel medeſimo"e

V.
- -

»
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di Virgilio con manifeſta imitatione, 8 ne recherò i verſi

Iº cºi città in altro più comodo luogo. Mà ſia di ciò quel che altri più

i "oſi voglia non fan dubbio molti ſcrittori moderni,eſſer Capua

ºº ſtata città degli Oſci,8 di più di Seruio,& di velleio,ch'hò

recati,ne citano alcuni altri antichi. Scriſſe Feſto,che Sufes

dictus Panorum magiſtratus, vt Oſcorum Medixtuticus. Mà

per teſtimonianza di Liuio nel lib.26. chiamauaſi Mediſtu

tico il ſommo magiſtrato de'Capuani. Silio parimente pat

che ſi fuſſe perſuaſo,che i Capuani furono Oſci,dal quale a

Feſto, 8 si nel lib.14 fu detta Meſſina
- -

lio - riſcon- , –Oſco memorabilis ortu:

tratt,

te l'occuparono come raccontaſi da Polibio nel lib.1,& da

Strabone nel lib.6,delche à diſteſo alquanto appreſſo ragio:

neremo.Prende ancor forza la ſteſſa opinione da quel che ſi

notò nel ragionamento di Cuma,che i Greci ſotto il nome

di Opici, i quali già ſi è conchiuſo, che nella Campania e
M":" nò furono diuerſi dagli Oſci,inteſero de Capuani.Di queſto

ſi i". parere è ſtato anche dopo tutti il Cluuerio che n'hà tratta

, a usi, to alquito più copioſamete di quel che altri habbian fatto,

fºrte, ma egli volle che i Capuani furono Oſci per la loro origi

ne da'S3niti,creduti da lui della gente Oſca;da'quali,come

raccòta Liuio nel 1.4 fu Capua con fraude tolta à gli Etru

ſci nell'anno del conſolato di Caio Sempronio Atratinoſº

di Quinto Fabio Vibulano, che fù di Roma il 33o. Hinº

(diſſe il Cluuerio nel cap.9 del lib.3 dell'Italia) Campania"

Sammitibus orti,Oſcum illud babuere uocahulum. Medixtuticus.

º Percioche fù anche Oſca la lingua de'Sanniti, porgendone

argomento il medeſimo Liuio nel lib. Io, mentre racconta,

che il Romano conſole Lucio Volunio mandò celatamº:

te alcune ſpie, intendenti di quella lingua, nell'eſercito de

Sanniti ch'hauean ſaccheggiato il campo Falerno: &egual

mente da tutti in queſto modo vengono inteſe le ſeguenti

ſue parole. Gnaroſpue oſca lingue exploratum quid agatur:

Per º quel mittit. Mà ſecondo queſto direi Capuani non eſſendo ſtati

º".º , de propri antichiſſimi Oſci, furono nondimeno appellati

jii, col lor nome da Virgilio da Seruio,da Velleio,& da gli al

ſtati dei veri tri,per hauer habitato nella medeſima lor regione: ilchetº

ºſº, via di Plinio Secondo, & di Strabone, è molto vero: i quº

- - - - men

alludendo a quei Campani Mamertini,i quali ſceleratame
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mentouarono diuiſamente frà noſtri popoli eſſi Oſci da Virgilio,

Campani col framezzo degli altri, che di mano in mano ſi Seruio, vel

dichiareranno. Nèdee dubbitarſi, che il ſudetto Velleio ºStrabo

habbia parlato a queſto modo, quando diſſe, che cumanos ,'s"oſca mutauitvicinia: hauendo inteſo de Capuani, che ſog-itrai" il

giogarono Cuma:ſe pure non ſi neghia medeſimi Strabo- e

ne,3 Plinio,che i Greci,ò diremo i Cumani furono coloro,

i quali tolſero la Campania è gli Oſci, delche ragionerò di

“lui à poco per laſciar che non fù giamai da Sanniti tolta -

Capua à gli Etruſci come affermò Liuio,il quale al ſuo luo:

goverrà manifeſtamente rifiutato; & per laſciare ancora ,

che nella ſteſſa guiſa i Cápani furono detti Oſci da ſudetti

autori, per conto deila medeſima lor regione, che gli Oſci

Campani da altri 8 ſingolarmente da Strabone, quando

mentouò gli Oſci CampaniSidicini. . ,

Mà potrà dirſi, che per queſta maniera non eſſendo Ca- Potrebbero i

pua ſtata occupata da Sanniti,ſi deueran riputare i Capua ººººººº

ni, non pervn modo di dire,ma proprii, é veri Oſci, 8 vera% , ".

ierprole; percioche non eſſendo ſtati Sanniti, nondimenoi
chiamarono il loro Mediſiutico con vocabolo Ofco; & dee º lato in in

anche crederſi,ch'eſſendo paſſata poi Capua col reſto della gua ºſca.

Campania in potere degli Etruſci,conſeruò l'vſo di quella

lingua, la qual perciò poté rimanere appreſſo de Romani

neloro giuochi Oſci,8 nelle fauole Atellane,da eſſi preſe º -

ad vſarſi molto tempo dopo, che quella gente era eſtinta.

Alche io non con animo didecidere intieramente nel pre

ſente Diſcorſo la molto ambigua lite del primi Capuani ,

fondatori riſponderò così ricercando l'opportunità di que- - - - -

ſto luogo, che ſe per altro la ſomiglianza delle lingue ſuole - - -

eſſer molto efficace argomento è dimoſtrare de popoli che

levſarono la comune ſtirpe,egli inuero in queſto propoſito, --

della lingua degli Oſci,nè ſenza alcuno eſempio antico,8

ancor nuouo,non è di forza veruna; la qualdadiuerſiſſimi

popoli di queſta parte d'Italia di quà di Roma con qualche

varietà di dialetto, come auuiene di tutte le lingue,quanto -

ſi più vininerſali ſi parlata L'accinò Feſto dal qualfappia-"
mo,che bilingues Brutates Ennius dixit,quèd Brutii,et Oſcè,et ,i" ii

ºrece,loqui ſoliti ſint. Il medeſimo Ennio,che nacque in Ru-"
sinon lontana da Taranto, ſolea affermare di"ſ

s.
- Oo
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ſo appreſſo Aulo Gellio nel cap. 17 del lib, 17. di hauertrè

cuºriquºdloqui Grace, ºſº, Latinèſciret. Et la lingua

Sabina fu anch'ella Oſca. Caſeum(diſſe Varrone nel lib.6.
Perciò credu della lingua Latina)ſignificat ºetus Eius origo Sabina eſt,due

i"ºſqueradice, in ºſº linguam egit.Mà il Cinuerio vuoia

i, hir ogni guiſa chePºnon ſolamente i Bruti,8 gli altripo

pé da alcuni poli di qua di Roma, i quali per ſentenza di Strabone diſce

moderate ſero da Sanniti, furono di origine Oſcismà che i ſudetti Sa

bini ancora,chiamati dallo ſteſſo Geografo: gens antiquiſſi.

maratºne indigena,8 padri di eſſi sanniti, 3 deipiceni",

ijs originen ducunt Picentes atque Samnitesiab hisporrò Luca

ni, 3 ab his Brutii. Et crede, che ſenza contradirgli poſſano

i Sabini eſſere ſtati Oſci in queſto ſentimento percioche di

Ma potè paſ ſceſero da quelli vniuerſali Auſoni, appellati anche Opici i
f: ai quali erano i medeſimi che gli Oſci Etio per troncaria fu

pua laican- ne dicºsi lunghe & molto intricate queſtioni a lui, º ad

ºper ogni altro tutto ciò volentieri concedo:ma non deuerebbe

ºº à me negarſi, ch'eſſendo ſtata cotantocomune la lingua,

“ Oſca, pote, come ſuole accadere fra vicini popoli, eſſerne,

paſſato a Capuanianche più d'un vocabolo benche eſſina.
- ueſſero vſata lingua diuerſa,8. propria di alcuna altra géte,

dalla quale fuſſero diſceſi;ſichené ſiamo coſtretri,ch'èquel

ºPºpºli, ipºtargli di ſtirpe oſci per queſto argo
º º mento ſolo. Oſſeruiſinondimeno, che Strabone haueara

: "gionato riſtrettamente degli oſci noſtri, quando ſoggiun

ia iº, ººh'eſtinta già la ſteſſa gente n'era per ogni modo inaſ,
Capuana,co la fauella appreſſo de Romani nelle loro rappreſentationi

ºº burleſche,8 di riſo;& di più, che nè da Brutinè da Sabini,

i".i nè da altro popolo, che ſi fuſſe ſeruito di quella lingua: mà

di “º" da Atella, città della Campania Capuana, che al principio

fù de'noſtri Oſci, eſſi preſero il modo di quel ridicoloſo

Parlare; & come annertijà dietro, eſtinti i medeſimi Oſci

molti ſecoli prima gli vltimi de quali rimaſero fuori della

ſudetta Campania che furono gli Oſci Sidicini.Teanum si

dicinum (diſſe lo ſteſſo autore) ipſo cognomento oſtendit, ſe ad

Sidicino, pertinere, qui ſunt oſci, gens Campanorum deſta.

Adunque la lingua Oſca, che ſeruiua di publicogioco in

· Roma fi propriamente quella, che ſi vſaua ne' iuoghi di

qua del Volturno già habitati dagli oſci& diceuaſi"
- Il ilQ
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nello ſteſſo modo,nel qual furono detti Opici, 8 Oſci i Ca

puani, quando(fè pare eran mai ſtati di quella gente) in al

tra nuoua gente eran mutati. -

Etto per me timo, che le fauelle de popoli delle altre. Le lingue ,

regioni di quà di Roma, percioche non domeano eſſer pun- che i ria

to migliori della noſtra, eſſendo ſtate anche fra loro d'un "; ºi gue

ſol corpofurono tutte egualmente appellate col comunno- , "

me di lingua Oſca; & che quella della noſtra Campania fi n., g,

di riſo appreſſo de Romani più di tutte l'altre per alcuna , uan, i con i

ſpecial cagione, o della maggior vicinanza deluoghi, on- º un

e la notitia & lo ſcherno n'era maggiore è delle ſue poe- " lingua

tiche piaceuolezze più famoſe di quelle del reſto di queſti “,

altri idiomi. Di ciò parmi per molte maniere ſimiliſsimo

l'eſempio della preſente lingua, ch'hora ſi parla in queſto

Regno di Napoli, la qual da'foraſtieri chiamaſi vniuerſal

mente. Lingua Napoletana ; & per burla nelle fauole più di

ogni altra delle peculiari lingue del medeſimo noſtro Re

gno ſi vſa quella, in cui ſi ragiona in Napoli, più famoſa di

tutte, per la celebrità del luogo & per la copia de piaceuoli -

ſcrittori, i quali perriſo han preſo ad imitarla Et è al caſo

noſtro la recataſomiglianza,s'io nò erro,via maggiormete -

pari;percioche la ſteſſa peculiare Napoletana lingua,8 la ,

comune del Regno noſtro, fuori di quà vengono inteſe da

chiunque in queſte parti, 8 in Napoli non fù giamai: come

augeniua in Roma della lingua Oſca: la quale è ben giudi- I gu, .-
carſi,non douea eſſer più diuerſa dalla Latina, 8 dalla Gre- ſe, era aſſai

ca, che ſi vſaua nella noſtre città Greche, di quel che ſono ſºlº va al

lora diuerſe fra loro per cagion di eſempio la Romana,3 " º la

la Napoletana, ambedue lingue italiche & per l'Italia co-," ,

munemente di leggieri inteſe. Nella lingua Latina inuero p . . .

hauer hauuta gran parte la Greca, è coſa aſſai nota; S lo te alla Lati.

ſteſſo può giudicarſi dell'Oſca de Sabini, i quali ſi congiun- "º.

ſer poi coivomani; ſiche Ennio à queſti tempi non ſarebbe

ſtato riputato di gran cuore, percioche hauendo ſaputo di e

Greco, di Oſco, & di Latino, ſi vantò di hauer tre cuori. "enoa

Parmi, effer manifeſta la ſomiglianza, ch'io dico,della La

tina lingua, 8 della Cſcaper alcune poche voci, che di que- º

ſta fi leggono mentouate dagli antichi autori, 8 ſingolare º

mente da Fefto:comefamel, Mamert,Maeſius,pitpit ſollo,ve

V, - I i ii hitura,
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bitura, vngulus, & forſe alcuna altra; le quali in latino va

gliono quel che famulus, Mars, Maius, quidquid ſolidum,ve

itura, 29 anulus: laſciando, che il tempo douette far latine,

molte delle medeſime Oſche; come può intenderſi, ſi per

altro, ſi ancora per l'eſsepio della ſudetta voce.vngulus. ri

putata delle latine antiche, 8 non già Oſca,da Plinio Se

Ai cui para- condo nel cap.1.del lib.33.Della ſteſſa loro diſſimile ſomi- .
gone " glianza, 8 della rozzezza dell'Oſca in paragone della Lati

," ma intendeua Titinnio,citato dal ſudetto Feſto,8 recato al
ſe tra volta è dietro, che ſcherniua coloro, i quali compone

Titinnio il uano le fauole nella lingua Oſca & nella Volſca, percioche

luſtrato: non ſapeuano(ſecondo le buone regole io penſo)la Latina; “

laonde eſſer douette l'Oſca, come vu diſtorcimento della

diritta,8 ben regolata Latina,creduto da Gioſeffo Scalige

ro ſopra il lib.6.di Varrone della medeſima ſua opera cita º

taà dietro, vſarſi da gli Oſci anche nel muouer la bocca, i

º ºº & nel modo del parlare, dicendo, che Maſius maiorem ſigni e

" ficatoſta lingua, diſtortione ortis, vtmos eius gentis erat qui e

ſo diſtorci. Maius; quareMaius menſis apud eos Meſius dicebatur.et per

mento di boe queſta cagione ancora doueano eſſer grandi le riſa, che ſi
erate faceuanodelli giuochi Oſchi,8 delle fauole Atellane.Muo

ue vn dubbio il Cluuerio nel cap.9.dellib.3. dell'Italia ſe

la Romana giouentù,que poſterioribus etiam,vt pateter Iº

cito,temporibus ludos Oſcos Roma faciebat,certa tantum quedi

carmina,certaſque fabellas Atellanas memori e mandauerit: al

verº omnis Oſca lingua perfe fam,abſolutamque tenuerit noti,

tiam, itavt in quouis quotidiano congreſſi, colloquioguefani

liari,aptè, expediteque,o evaci è interſe confabulari ſciuerintº

Etillaſcio ſenza riſpoſta; la qualparmi,che poſſa eſſer que i

- . . . ſto,che i Romani,8 delle vecchie, 8 delle nuoue fauole o

ºº leuano egualmente traſtullarſi. Di quelle mi rende teſtimo

" nianza Suetonio nel cap.13, del lib.7.il qualdicendo che la

ci, jiele, prescra dell'Imp. Galbane'publici giuochi cominciò ad eſ

che delle ſer poco grata al popolo Romano dopo, che in vna certa º

º occaſione fà conoſciuta la ſua auaritia verſo gli Scenici,che

à tutti ſoleano più piacere,ſoggiunſe che idproximo ſpeſſº

culo apparuit; ſiguidem Atellanis notiſſimum canticumeroſi,

Venitio Simus a villa.cuntti ſimul ſpettatores conſentienteº

ce,reliquampartem retulerunt, ac ſapius verſorqai i s

Suetonio il

luſtrato,

-
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Et ſollenne anch'eſſer douea quel verſo Atellano, in cui ap- Cicerone il

preſſo Cicerone, che ſi è riferito a dietro, ſi ſcherniua il Fa- luſtratº

to.Mà delle nuoue fauole Atellane,che biſognaua dubbitar

ſi, ſe di tépo in tempo ne diuennero famoſi i loro ſcrittori?

Del parlarſi quella lingua a quel modo, che ne dimanda il

Cluuerio, non ſi ha forza, che ci coſtringa di affermarlo; &

le Poeſie, che ſogliono comperſi da molti Italiani nella lin- -

gua Prouenzale, già eſtinta, ehe ſi leggono, 8 s'intendono

tuttauia da coloro, i quali non ne ſanno parlare, poſſono

ſeruirci di qualche argomento alla intiera riſpoſta della ,

ſua dimanda. Et di ciò qui baſti.

PI. Alcuni Pelaſgi,già vſciti della Grecia,é final

mente peruenuti nell'Italia, quaſi tre ſecoli prima º

della Guerra di Troia, tolſero agli Aurunci vna ,

parte de'luoghi della Campania Felice, di là del fiu

me Volturno di altri ſotto il nome di Sarraſti ba

bitarono ne'luoghi di là del fiume Sarno.

Si è fin hora cercato di dimoſtrare che alcuni degli Ati- Hesitana,

runci,che furonovna ſteſſa gente con gli Auſoni,8 con gli la campa

Opici, & in Italia più antichi degli Enotri, 8 di tutti gli al- nie diuiſa:

tri habitarono diuiſaméte in queſta regione prima di tutti " a i
- e - - - - - - - - - ;, ..; 3 Cprcº, S da

i noſtri popoli, che ſia noti,ſotto i ſudetti diuerſi nomi ciò ,ai

e gli Aurunci, chiamati anche Auſoni, ne'luoghi di là del

fiume Volturno, perciò detti Auſonia: & gli Opici in queſti

di quà, per la medeſima maniera chiamati Opicia per loro,

" non furono diuerſi gli Oſci; fiche talfì lo

itato della noſtra Campania in quelle prime età del ſudetti

Enotri, 8 per alcune delle ſeguenti, che precedettero la

Guerra Troiana. Si è anche riferito alquanto più à dietro, Peruenner,

che Diongi Halicarnaſeo racconta nel lib 1. che nella nona in Italia -

età dopo che i medeſimi Enotri peruennero in Italia,ci giù- 4ººf ºf º

fero ii elaſgi di origine ſimilmente Arcadi:ciò è quaſi tre"
età prima della guerra mentouata. Laſcio di recarie ſue pa-"

role, che ſono diſteſe in vina iunga narratione ; percioche , gi.

non parmi eſſerne biſogno, 8 i ſuoi codici, ne'quali di ciò ſi chiusa

non è alcuna varietà,ſon molto comuni; laonde non donea ,a,

- :I ii i 2 rite
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ritenerne memoria il Cluuerio,quando diſſe nel cap. 16 del

lb 4 dell'Italia,che tempus,quo Pelaſgi primim in Italiam ad

uenerint, neque Dionyſius, negue quiſquam alius ſcriptoradno

alcuni de tauit.Hor di queſti Pelaſgi il medeſimo Dionigi deſcriuen

"" do i proſperoſi progreſſi, 8 raccontando che ſempre con i

"nuoui acquiſti ſi ſparſero per l'Italia, ſoggiunſe, che quan

gior parte - dam quoque camporum, qui Campani vocantur, aſpcciu ama

ae', oro cipi. niſinorum, ci paſeuisaptiſſimorum partem non minimam, Au

runcis,gente barbara indepulſis,tenuerunt. Nel ſecondo Di

ſcorſo ſi è veduto, che le città, Lariſſa, 8 Foro Popilio, le ,

i" ſeguì lo ſteſſo autore a dire, eſſerſi da eſſi habitate ne'

udetti campi,furono di là del Volturno, nel campo Paler

no, chiamato anche Maſſico; ilche quanto ben ſi raffronti

con la deſcrittione dell'oghi de'noſtri Aurunci," di

chiarata è dietro, non mi è biſogno più largamente dimo

ſtrafe. Ma dee autlertirſi, come anche notai nel medeſimo

Diſcorſo, che i Pelaſgi tolſero agli Aurunci quei campi,

ch'erano verſo il meritonato fiume & verſo l'Oriental Cam

pania, i più piani, & i più fecondi degli altri di quel tratto:

eſſendo loro rimaſi i monti verſo il fiume Liri, & verſola

poue eſſerci Campania Occidentale; alche non sò,ſehaueſſe rimirato

i-roºs agti l'artificioſiſſimo Virgilio,quando ne molto vari noſtri po

º poli, che furono nell'eſercito di Turno, mentouò diuiſame

te quelli, che coltiuauano il campo Maſſico, da quelli,ch'

habitaliano ne'ſuoi vicini alti monti.

virgilio - ” – vertunt felicia Baccho . -

i" "» Maſſica qui raſtris, 6 quos de collibus altis

, Aurunci miſerepatres.--

ra, oro e Nè inuero attendendoſi la poſitione recata da Pietro Vit

e ai coſtume. tºrio nel cap. 1o del lib.1. delle ſue Varie Lettioni a nome

de'Pelaſgi che fù vſato da Cicerone nel lib.2.De'Fini volle

quel Poeta dir altro. Parlaua il ſudetto autore verſo alcuni

i picurei,che diceuano da luinon ſaperſi, quid ſit ieri. lati

ne voluptas;contro de'quali vsò queſte parole. 2uifit,vi egº

neſiam ſciantomnes,quicumque Epicurei eſſe voluerunt 2ed

reliri quidem veloptimè diſputant,nibil opus eſecum qui phi

l ſophis fatarus ſi ſtirelitteras;itaque,vt maiores moſtra abdu

a ericit di inatum illum, vi ditiator eſetſie zos de Pelaſgis

e nu:ias e gitis, bonos illos quidem viros, ſia certe noni
rº --
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ruditos.Il Vittorio negando ſignificar qui come ſuole,il no

me de'Pelaſgi la ſudetta gente Greca, ne fece il riſcontro,

per recarne la ſua più vera interpretatione, con quel che a

laſciò ſcritto Stefano Bizantioparlando della città, 8 del

le genti di Chio. Docet enim (ſon queſte le parole del Vitto

rio) Pelagos vocitatos à Grecis, qui Italiaminelebant, illos,

tirorum opera uteremtur in agris colendis, eum ruſtici hoºines,

e qui eoſtudio alerentur, diverſis nominibus ab aliºs gentilasi

i" autem tradit,Chios vſos eſſe mancipi sut .

Lacedemoniiigs,quos Ilotas vocabant,cº Argiui Gymneſis, Si-,

cyoniiq, Corynephoris,Italiota Pelaſgis,Crates autem Dmoitis: Pietro Vitt.

bac enim omnia nomina erant generis bominem in ſubigendis lodato, & .

glebis occupati. Così il Vittorio, il qual certamente recò vn Pº ººººº

gran lume al ſudetto patlare di Cicerone,ch'era aſſai oſcu º

ro. Mà io vorrei ch'egli ſi fuſſe auueduto,che i Pelaſgiap

preſſo del Greco autore vegono inteſi qualgente, cosi chia

mata da Greci d'italia, ſi adoperataalla coltura de'capi,foe,

ſe, per eſſerci ſtata molto auezza; & che appreſſo dell'autori

Latino s'intendono tutti coloro che al medeſimo eſercitio -

attendeuano, o che fuſſer d'vna,ò d'altra nationg. Et mi è º º

ben nota, che l'etimologia dellor nome fu creduta diſcen- -

der nella Grapalingua dalnomedelle Cicogna, alla cui ſo

miglianza eſſi furono erranti & vagabondi Kiga auti (diſſe “

Strabone nel lib.13.)gensfuit Pelaſgotum, o ad migrationes

praceps,cº incrementa acdecrementa magnesaeſibita tulit Mà

queſto non vieta, che da Latini fuſſer potute appellarſi col

lor nome le genti ch'attendenano al medeſimo loro ſpecial

eſſercitio di coltiuare i campi; i quali perauuentura eſſen-;

do anche ſtati deprimi, che qui ci haueſſero atteſo dopo

quell'antichiſſima manieradivitaſetuaggia quando le géti,

ſi nutriuano defratti,che per ſe ſteſſa la terra produceua,fi,

ben facile aſſai, che Pelaſgi latinamente fuſſero ſtati appel- e, -

- - - - - . - -
- - - perauua -

lati tutti gli agricoltori. Et ſe la naturalezza de'luoghi in-,i

uitar,anzi sforzarſuole i loro habitatori, di apprenderſi più i primi.

advno, cheadvn'altro modo di vita:hauendo i Pelaſgi ha

bitato nel fecondiſſimo campo Maſſico, è dicaſi Falerno, “

che altro di eſſi creder potremo, di quel che DiodoroSici- ,

liano, riferito anche nel Diſcorſo precedente, diſſe nel lib.5.

she ante frumenti vſum,vbi primimid repertum ſit, conſenta- -

VI. Altinº i

-
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neum eſt, primas tribuere optime regioni? La lode deli"

Falerno fà ben grande per gli ſuoi vini,8 non già per le ſue

biade: mà di queſte douette eſſer non men fecondo di quel

che ſi vegga eiſerne hora: nè men l'uno che l'altro di queſti

- due eſerciti, è de'medeſimi agricoltori.

Alcuni altri Altri Pelaſgi diuiſamente da ſudetti,di popolo,8 dilue

";i" go, anche in tempi antichiſſimi habitarono nell'oppoſte

"S, lato della noſtra Campania come raccontò Conone, riferi

iaſti, capa to da Seruio; il quale chioſando quelle parole di Virgilie

rono i luoghi nel lib.7.dell'Eneide. Sarraſtes populos. ſoggiunſe le ſeguen

ºrºlº º ti.Populi Campanieſuntià Sarnofiuuio.Conon in eo libro quem

ſ" Sº de Italiaſcripſit,quoſdam Pelaſgos,alioſque ex Peloponneſo con

uenasadeumlocum Italia veniſſe dicit, cui nullum antea nomen

fuerat; & flumini, quemincolerent, Sarno nomen impoſuiſſe ex

appellatione patriifluminis, º ſe Sarraſtes appellaſſe (anche i

Pelaſgi di là del Volturno ad vna delle città, che vi fonda

“rono poſero il nome di Lariſſa è ſomiglianza di quella del

la lor patria,come afferma Dionigi Halicarnaſeo, ch'hò re

Conone di cato nel ſecodo Diſcorſo) Hiinter multaepida Nuceria con

feſo, & per diderunt.A me non è noto, che è queſto raccoto ſi opponga

altrº nºtº alcun degli antichi autori, laonde né parmigiuſto,douerlo

" rifiutare, come fece il Cluuerio, il quale nel cap.3.dellib4.

tOv dell'Italia ragionando del fiume Sarno,negò di ſuo ſolo at

bitrio eſſer giamai venuti nella Cipania altri Pelaſgi,quin

qui cum Etruſcis Tyrrheniam inter Arnum, Tiberimgue, 6

mare Inferum incoluerunt (ch'hora è la Toſcana per la mag

gior parte)duodecim principatibus diſtintiam:hauendo credu

to;che Conone ſolo haueſſe detto, eſſerne venuti in queſta o

regione degli altri diuiſamente dagli Etruſci:& pure il mé

touato Dionigi dimoſtrò con aperto dire,come ſi è inteſo,

- quanto ſia fallacevn tal ſuo parere. Parmipiù toſto da ok

Alla qual ga ſeruarſi,ehe i Pelaſgi, in via del medeſimo Dionigi,venne

te anche ven ro in Iralia a dirittura da Dodona, 8 non già dal Pelopo

gº º, meſo, & dall'Arcadia, antica lor patria, dalla quale erano

"vſciti in alcun ſecolo prima, ſici e Cononchauele confuſi
ne citta Har - -

,tempi,non finto quel fatto. Fece anche Strabone i Pelaſgi

Pompei per habitatori di quei luoghi,vicini al fiume Sarno, é loro ai

ma º in tribuì l'ompei,che fù nella ſua bocca & Herculaneo, che fu

“ººº alquanto di qua affermando che ambedue erano gi"
- egli

-.
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degli Oſci: ilche caderebbe conueneuolmente ne'tempi,de'

quali hora ſi ragiona. Le ſue parole nel lib.5 ſon quelte. Her

culaneum, 3- quod proximè ſequitur, c Sarno annue alluitur,

spompeios,tennerunt olim oſci,deinde Etruſci, 3 Pelaſgi. Màle Ilche ripuº
medeſime città vantauano lor fondatore Hercole, delche ſi i"." fer -

è parlato in altro luogo, il quale giunſe in Italia nel tempoſii."

del lor cadere, ſiehe i Pelaſgi aſſai più al tardi n'hauerebbe- e 3 ai,

ro hauuto il dominio; poſciache le ottennero dopo gli de'medeſimi

Oſci : nè parſimile al vero, che nella loro camun ruina ha- Pelaſgi.

ueſſer fatto queſto nuouo acquiſto; & di più,ſe quei luoghi

non haueano verun nome, all'hor che vi giunſero i ſudetti

Sarraſti non doueano ancor,nè dagli Oſci,ne da altra gente

habitarſi. Tempus(diſſe Dionigi appreſſo il ſuo interprete)

quo gens Pelaſga vexavi capit, fuit ferè duabus etatibus ante

bellum Troianum (ciò è intorno a 67. anni: & Hercole ven

ne in queſti luoghi alquanto tempo appreſſo, come vedere

mo) Hee tamen natio durautt etiam propemodum vſque ad ip

ſum belli Troianifinem,donec in minimum hominum, et vrbium

numerum eſt contratta Mà potrebbe riſponderſi, che di altri

Pelaſgi parlarono Conone,8 Dionigi: & di altri Strabone, -

il qual douette intendere di altri più nuoui,che non furono".

quelli, che vennero dalla Teſſaglia è che fuſſe ſtato dell'opi-",
nione di alcuni, riferiti dal medeſimo Dionigi, che riputa- da quelli di

rono,i Pelaſgi noneſſer diuerſi dagli Etruſci, chiamati per uerſi eſſendo

altro modo firreni:ò che ſi fuſſe perſuaſo,che vennero dal- ſiati' º

laLidia nell'Italia in lor compagnia. Egli inuero non di-f" a

chiarò;qual di queſti due pareri fuſſe ſtato il ſuo;mà nel ſu- . E,

detto libi; ragionando dell'Etruria, & degli Etruſci, fece »

anche de'Pelaſgi larga digreſſione; & nel lib.13. preſe à di

moſtrare chei Grecia Aſiatica proſſima alla Lidia,

da'Pelaſgi fi habitata.Nè ſarebbe coſa ſtrana,di hauer cre

duto,che ritornarono poi in Italia ſotto il nome di Tirre

mi i poſteri di quei Pelaſgi,i quali n'erano pargiti prima del

la Guerra Troiana, affermandoſi pur da Dionigi, che nel

partirne acquiſtarono queſto nuouo nome. Abalis autem

hominibus (diſſe egli)tùm ob nomen regionis vnde pulſi fuerant

(dal nome dell'Italia, chiamata da Greci Tyrrhenia) tim

ftiam obgeneris antiqui memoriam,ijdem, & Tyrrheni, 6 Pe

ºſgivocabantur. L'ordine de'tempià tutto ciò non ripugna

A. -- - --- - - -- - - rebbe;
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rebbe; percioche tutti coloro, che ripararono i Tirreni di

origine Lidi diſſero eſſerne ſtato il duce l irreno,figliuolo di

Ati, il qual nacque da Hercole, fra quali fu anche Strabone,

le cui parole nel lib.5. in latino ſon queſte. Tyrrhenia Ro

i manis Etruſci, ci Tuſci nominantur; Grecèſic appellanturà

Tyrrhero, Alys filio, qui ed coloniumex lydia duxerat. Etap

preſſo Atys,vnusex Herculescº Omphaloprognatis.i-otrebbe

adunque eſſer vero quel che de'Pelaſgi della Campania più

antichi dell'esa di Hercole, ci diſſero Gonone, 8 Dionigi

- & quelche di altri Pelaſgi de'tempi ſeguenti raccontò Stra

Ma certami bone, Mà come faremo, che il medeſimo Dionigi nonne,
te"i accennò altri, che quei primi; & affermò, che frà gli altri

"popoli, i quali occuparonº i lorº campi, le loro città ſi
no 'rono più di tutti i firreniche m'hebbero la maggior parte,

aueti ſecodi & le migliori(frà quelte douettero eſſer le noſtre)i quali fu

rono da alcuni creduti appellarſi a queſto modo dalle loro

habitationi nelle torri, dette Grecamente. Tirſi: & non già

dal nome del lor duce chiamato, Tirreno; percioche furono

natiui d'Italia. Il ſuo dire in latino è queſto. Qui uerò agres,

urbeſq; à Palaſis derelittasoccupauerit,fuerit,cim multiali,

prout quique fedesillis finitimas babcbant t-tùm verò precipuº

- - 5 yrrheni qui plurimas,acoptimas otcuparunte Tyrrhenos verº

- quidam indigenas tralia, aliaduenasfuiſſe, dicunt; & qui hai

gentem indigenamfaiuntihoc nomenipſis inditum aiuntab edi

º ficiis munitissquie ab ipſis.omnium eorum,qui in bis regionibus

habitarunt,primis,fuerunt ertrutfagnamvtapud Grecos, ſic &

apud Tyrrhenos, ed firia, qua invrbium moenibus edificantur,

e qua ſunt tecia, Israes id eſt turre appellanur Erappreº

ſopalesò manifeſtamente,ch'egli riputaua diuerſti Pelaſgi

da Tirreni recandone alcuni argomenti,che per breuirà la

ſcerò di riferirgli conchiudendo, che qui gentem ſiam non

Dionigi Hº iduenam, ſed indigenam fuiſſe dicunt, propenodum videntur,

-

i dicere que adverttatem propius accedunt, Parmi douerſi per

di. ciò giudicare, che non ſolamente i Pelaſgi di Dionigi non

furono quelli di Strabone: ma che nè men nella Campº

nia ne vennero altri poi di nuoud. -

s . ! ! - -

-

--- - -
-

-
-

- --
-

-

-
- - - - - - -

- - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. - FII. Al
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VII. Alquanti anni prima della Guerra Troiana

Cacco, il ladrofamoſo,paſsò nella Campania Felice,

& occupò i luoghi intorno il fiume Volturno: Ebalo,

ſignor dell'Iſola di Capri, quelli intorno il fiume

Sarno. Dopo la ſteſſa guerra venne in cAPVA,co

ane alcuni" Capi Troiano, la qual città ſecondo

altri, fà edificata da Remo, è ver Remo, figliuolo

di Enea. -
- -

- º e º º . -

Hanno interrotto alquanto i Pelaſgi di Conone, &, di ch'haueſſe a

Dionigi, il diritto ordine de'noſtri popoli, deſcrittoci da Cºrsº

Strabone:mà quel che di Cacco raccontò Solino nel cap. 2. iſiº

citandone autore Gellio,antico hiſtorico Latino,con mag- Wii. d

gior diſordine,8 confuſione de loro caſi ci intrica. Egli,di Tarcene Tir

lui ragionando,bic, diſſe, vt Gellius tradit (altri leggono.Ca- reno, pºi º

lius.che fù non meno antico autorlatino:mà Plinio Secon-i"

do il qual ſi recherà appreſſo, il chiamò autor Gelliano)cun i. ".

a Tarchone Tyrrheno, ad quem legatus venerat miſſi Marſi e pania, il

Regis, ſocio Megale Phryge, cuſtodie foret datus, fruſtratus qual da Her

vincula, vnde veneratredux,6 preſidiis amplioribus occupato cºeſº º

circa Volturnum & Campaniam regno, dum etiam ea attreſta “ vcciſo.

re auderet,que conceſſerant in Arcadum iura,duce Hercule,qui

tun forte aderat, oppreſſus eſt. Megalen Sabini receperunt,

diſciplinam augurandi abeodotti. Fin quà Solino. Quel Mar

ſia di cui andò ambaſciadore Cacco a Tarconc Tirreno,che eſendo ſtato

il poſe in carcere, una egli vſcitone, fece ritorno al luogo. quel Marſia

onde era partito, 8 occupò il regno intorno il Volturno,è Rè de' Lidi

dal medeſimo Solino nel cap.8.appellato Rè de'Lidi,8 fon- in Italia nº

datore di Archippe già città in italia appreſſo il lago Fuci-º

no ne' Marſi: & Plinio Secondo, dal quale egli ciò preſe, il

chiamò nel cap.12. del lib.3. duce de'Lidi, & ne cita il ſu

dettoautor Gelliano. Euandro co ſuoi Arcadivenne nel Et cadend

Latio, come riferiſce il ſudetto Dionigi nel lib. 1; quaſi 6o."
- - - l - 1 1 º – an"- 1 - -

- º quel fatto

anni innanzi dell'alledio Troiano. Le ſue parole in latino prima della
ſon queſte. Alia claſſis Graecorum ad hac ftalia locaappulit LX Guerra Tro:

ºrmè amnis ante bellum Troianum, quemadmodum ipſi Romani º

iradunt queex Palantio, vrbe Arcadica venit. Colonie autem

K K K K dux
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dux erat Euander.Hercole il ſeguì non molto tempo appreſº

ſo. Paucis verò annis elapſis poſt aduentum Arcadim (ſog

giunſe pur pionigi)alia Grecorum cl ſis in Italiam venit,du

du Herculis; qui Hiſpaniam, & quidquid terrarum vſue ad

Solemaccidentem extenditur,inſuam poteſtatem redegerat. Et

ſe ne vorremo da lui ſapere il certo anno, fu nel quaranteſi

mo terzo prima del medeſimo Troiano aſſedio; percioche

hauendo egli detto che dimorò Hercole in queſte parti per

vn ſol anno, affermò,vitino di tutti eſſer venuto Enea poi

Aerculis diſceſum, etate ſecunda, circiter quinquageſimilm &

quintum annum, et ipſi Romani tradunt. La Guerra Trotana

º fù di diede anni,3 Enea arriuò in Italia, al conto dello ſteſº

. ſo autore,dopo quello eccidio,8 dopo tre altri anni de'ſuoi

errori nel mare. Adunque del tempo del dominio di Cac

, co nella Campania, & dell'anno ancora della ſua morteo

- e non habbiamo da dubbitare. Mà che racconti ſon queſti?

º º rateº In qual maniera fà Re de'Lidi colui, che fondò Archippe

" ne' Marſi ? Et ſe per Lidi s'intendono i Tirreni,comeadva

i." Re de Tirreni ſi attribuiſce,hauerne Maribabitato? Etſ,

Tarcone era Tirreno, come ancorpotea Marſia eſſer Tirre

no, che val lo ſteſſo, che Lido? Di più,ſe Cacco fà ritorno

dopola ſua prigionia ne' luoghi, donde era partite: come

venne egli nelle contrade del Volturno, ſe partito era da

dal ſuo Marſia ſignor ne'Marſi? Et finalmente qual vicinanº

za era frà luoghi degli Arcadi nel Latio,& queſti della Ci

pania intorno è queſto fiume º per laſciar,che queſto nuo

, uo regno, non douea da Cacco eſſere ſtato occupato con:

tro del Re ſuo, mà contro di Tarcone, ſuo inimico, il qual

non hebbe à far nulla nella Campania: dicendoſi daStra

bone nel lib.5. che Tirreno edificò dodici città nella Tirre

mia,ciò è nella Etruria, prefetto ad id còſtituto Tarchone,a quº

Benche per Tarquinia vrbs ditta. Il Cluuerio, il quale nel c.3. & nel capº

"e pºrte 8, del lib. 2. dell'Italia per altra via poſe in diſputavn tal

ſi;"i racconto di Gellio pensò eſſeruiſi fatto ſcambio per quella

i"." parte, ch'appartiene alla dottrina dell'augurare, inſegnata

derns a Tir- da quel Megale a Sabini;& diſſe,douerſi ciò attribuire non

reni, ciò è a Sabini, ma a gli Etruſci, a quali vien da tutti conceduta

:" la peritia, e la diſciplina degli Augurij & di ogni altra coſa

“ ſacra: & pensò poterne ancora eſſer queſto il contraſegno,

-- per

-
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º

percioche Solino,ò ver Gellio congiunſe inſieme il Voltur

no, la Campania, il Re de'Lidi, & il Tirreno. A me non di- Alche ripa

ſpiace queſto creder ſuo:mà conuerrebbe anche dirſi,che ci tºº l'eta di

fu propoſto da Gellio ſotto il nome di Marſia, Rè de'Lidi, "e
colui,ch'eſsédo Lido, 8 ſecodo la ſcambieuolezza di queſti"on Tir

vocaboli,Tirreno,era Re de'Tirreni, d ver dicaſi Etruſci,nel

la Campania, doue hebbero larga, 8 lunga ſignoria gli

Etruſci, come ſi è accennato a dietro, 8 al ſuo luogo ſi de

uerà più largamente dichiarare ; ilche è troppo diſcorde - -

dall'opinione, la quale afferma, che i Lidi furono condotti

in Italia da Tirreno, nipote di Hercole,8 ben potrebbe eſſer

vero nella opinione di Dionigi, che riputò i Tirreni noſtri

naturali, 3 ſi concordarebbe con quell'altro ſuo dire, che à ,

gli Etruſci rimaſero le migliori città de' Pelaſgi, i quali ſi

eſtinſero ne' ſudetti tempi frà la Troiana Guerra, 8 l'età di

Euandro. Mà Gellio vsò il nome del Rè Lido, ſiche certa- -

mente confuſe,3 turbò l'altrui,8 la ſua medeſima narratio

ne. Nè qui il ſuo diſordine giunge al fine hauendo detto, e fa c.ce,

che Cacco,ſignor nella Campania, fà vcciſo da Hercole, il quel fim,ſ,

quale,3 per conto del ſuo veciſore, 8 del ſuonome,8 della ladro,ch heb

rapina de luoghi altrui,dee crederſi eſſere ſtato quel Cacco, º ºrºº

che dalle ſue mani hebbe morte nel Latio, ſecondo il rac- “

conto comune. Io inueroſe le molte ſudette ripugnanze º se ai tuinea

nol prohibiſſero crederei,che ſotto la fauola de giganti,vc- ,a,

ciſi da Hercole nella Campania, 8 nel ſuo campo Flegreo, le guerre di

appreſſo Cuma, fù adombrata queſta hiſtoria di Cacco, & fercºlºº

deila morte ſua, 8 della ſua gente, del quale diſſe Dionigi,"

che hominibus immanibus imperabateſſendo ſtato quel cam-““

po aſſai vicino al Volturno. Mà l'arte dell'indouinare non

fù laſciata qui frà'noſtri Etruſci dal ſuo compagno Mega

le,che l'inſegnò, come volle il Cluuerio, à quelli dell'Etru

ria, ſcambiati co Sabini. Non ri

. Molto più concorde à quel che diſſe Dionigi Halicarna-i".

ſeo del tempo dell'occaſo de' Pelaſgi, che tolſero parte de ia a pºiſ.

loro luoghi a gli Aurunci,S al ragionameto di Coaone de gi Sarraſti,

Pelaſgi Sarraſti, è quel racconto di Virgilio nel lib.7. del- ºº ººerº

l'Eneide, che all'hor che giunſe Enea in Italia,Ebalo, #."i

quemgeneraſſe Telon Sebethide Nympha quiffo Ebale

Teleboo,

-

-2

, . Fertur,Teleboum Capreas cum regna teneret,

VII. K K K K 2. s, Ian



628 D 1 S C 0 R s o I V.

53 Iam ſenior; patriis ſed non & filius aruis

- º nº Contentus, latètuna ditione premebat

v - » » Sarraſtes populos,o que rigat equora Sarmus.

Benete per Nelche ſi ſcorge l'accortezza di quel Poeta, che hauendo

"i pur voluto fingere la naſcita del medeſimo Ebalo dalla
fa. f ninfa Sebetide, inteſa per lo fiume Sebeto, che sbocca in

mare al coſpetro dell'Iſola di Capri, della quale era ſtato ſi

Virgilio lo- gnore il ſuo padre Telone; & forſe ancora hauendo finto
dato. queſto ſuo dominio de luoghi intorno il fiume Sarno: il fe

in guiſa, che le ſue fagole non confondono, nè perturbano

nella maniera del ſudetto hiſtorico racconto di Gelliole º

narrationi, che furono più comuni, 8 furono credute più

vere. E ben diuerſo dal" direi"di Strabone, che fra

i popoli, i quali habitarono ſucceſſiuamente in Pompei, citi" di ii" verun dubbio de Sarraſti , non mentouò"

. leboi di Capri, che per origine ſarebbero ſtati di quelli del

l'Acarnania, di cui Stefano Bizantio vedeſi hauer parlato,

º così detti dalla regioneTeleboa.

ven fù pse- Nè anche ſenza oſſeruatione hiſtorica introduſſe quel

tica inuen Poeta nel medeſimo ſuo poema,che àCapua haueſſe impo

tione 1ºelia, ſto queſto nome vin tal Capi, compagno del ſudetto Enta;

".:: benche nel catalogo de noſtri popoli, nè Strabone, ch'hò

ſo il nome mentouato purhora nè Plinio Secondo,fecero parola alcu

da Capi con na di queſti noſtri Troiani. Di quel Capi egli hauea parla:

pagº º to altre volte nel lib.1;& nel librº ſenza dirne coſa,ch'à noi
Enea, poſſa appartenere;mà nel lib.1o il nominò con gli altri,che

- - - valoroſamente difeſero contro de Rutoli la nuoua città,

fondata da Enea nel Latio,in queſto modo. -

Virgilio il 2° Et Capys:hine nomen Campane ducitur vrbi.
guito il ” , - -

li, nè ſenza hauer,forſe, voluto celatamente, al fuocoſtume,

accennare con la ſua lode militare quella ancora de' Ca.

Eſſendone puani. Affermò Saluſtio che de Troiani,ſcampati dall'ec.

anche debi cidio della loro patria, Capi peruenne nella Campania; al

ſ".ſ". quale Celio attribuiriſtrettamente la fondatione di Capua,

"chiamandolo fratelcugino di Enea De quali racconti ci

tu,e a r, diede notitia Seruio,dicédo nelle Chioſe ſopra il lib.1 dello

iani, itetſo Poema,che il ſuo autore nel ragionamento di Venere

à Gioue la quale il pregaua,ch'haueſſe laſciato a Troiani di

Virgilio, 8:

peruenire nell'Italia, non fine cauſa Antenorispoſuit exempiº, è
a

- quum.

it

S

l



D I S C O R S O I V. 6,9 -

quàm multi euaſerint Troianorum periculum ; vt Capys, qui Virgito. Sa

Campaniam tenuit, Helenus, qui Macedoniam,vt ali, qui Sar- laſtio,8. Ce

diniam ſecundùm Salluſtium Et ſopra il ſudetto verſo del lib.liº cººrdi

1o.Celius,Troianum Capyn condidiſe Capuam,tradidit; eumq;

AEnee fuiſſe ſobrinun. Non fù adunque ſua poetica inuen

itione queſta di Virgilio, che la noſtra città fuſſe ſtata habi- -

tata & denominata da quel Troiano. Piacer ben douette, "ſ:

per ſua cagione quello dire più del dire di ogni altro hiſto- "º.fi

rico a'Poeti,vaghi d'imitarlo:laonde Lucano nel lib,2.par- di ogni altra

iando di Pompeo,che ſi riduſſe nel principio della guerra , e'Poeti.

ciuile con Ceſare di Roma in Capua,chiamò colono Dar

danio,ciò è Troiano,l'habitatore de' Capuani muri.

sº Interea trepido diſcedens agmine magnus,

99 Maemia Dardani tenuit Campana coloni.

5 , Fiac placuit belli ſedes ---

EtStatio ſeguì la medeſima opinione nel Car. 5 del lib. 3. Lucano, se

delle Seiue in quelli verſi, parlando de nobili luoghi della Statio con

Campania. - Virgilio rie
–at hic magna traſfus imitantia Rome, ſcontrati.

2ue Capys aduettis compleuit mania Teucris.

Mà Silio, il qual anche diſſe,eſſer Capua ſtata fondata, 8. Capi, Troi

qenominata da vn Capi Troiano, ci propoſe, che il Capi",
fondatorenon fù quello da cui ella preſe il nome. Del fon- pºi,

datore inteſe in alcuni verſi del lib, 13. ragionando della fondata Cai

Cerua bianca, ch'egli fin dal tempo della ſua fondatione. Pº

hauea domeſticamente nodrita,& dopo molti ſecoli ancor

viueua nel tempo della ſecoda guerra Cartagineſe, creduta

eſſer famigliare di Diana(poeticamente tutto ciò finſe) an

tica ſpecial deità del Capuani, come ho accennato, ragio

nando del Tifata, che ſon queſti.

-

2

-- AIanc agreſte Capys donum,cum mania ſulco

3x Signaret,grato parute mollitus amore

-- Nutrierat,sºſuſq; hominis donaratalèdo. Et appreſſo, e

sº Numen erat iam Cerua loci,famulamgue Diana

».: Credebant,ac thura deum de more dabantur. -

Nè men paleſemente ci eſpoſe la ſteſſa ſentenza, ſoggiun

gendopoi nel medeſimo libro, - -

ro Fundamenta Capyn poſuiſſe antiquitus vrbi.

ſecondo la quale anche nel lib. 11, chiamò i ſuoi muri di

P II, - - - - - - ori
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origine Dardani. , –Dardana ab ortu , Mania.

- Adunque il fondatore di Capua in ſua opinione fà vn Capi

Non le impo Troiano. Mà egli ancor vuole,come propoſi, che le fu dato

ſe 4ºº queſto nome per cagione di altro più antico, pur Troiano

". iſi Capi al quale non può attribuirſene la fondatiene che fù il

, a Cai, figliuolo di Aſſaraco, & padre di Anchiſe & perciò auolo

padre di an di Enea,diſceſo da Dardano,figliuolo di Elettra, 8 di Gio:

chi/e. ue;la qual genealogia vien da tutti gli antichi, 8 moderni

genealogiſti concordemente aſfermata. I ſuoi verſi, in cui

introduſſe dopo la ſplendidiſſima prima cena,fatta da Ca

puani ad Hannibale, il canto della ſtirpe del ſudetto Capi,

onde Capua hebbe il nome,ſon queſti.

- o Iamque Iouem,cº letos per furta canebat amores,

- Elettreque toros Atlantidos, vnde creatus,

3- Proles digma deum,tùm Dardamus, iſque tonanti

3- Vt det Erichthonium, magna de ſtirpe nepotem:

, HincTros,hinc Ilus, generis tunc ordine longo

-) Aſſaracus, nrlloque minorfamaue,manuue,

-, Tùm Capys vt primus dederit ſua nomina muris,

23 Concelebrant plauſu pariter Sidonia pubes,

ilio a » o Campaneque manus– - - -

i"º" Secondo la ſteſſa opinione hauea anche alquanto prima,
corde, 8 il- poſto 111 bocca del Capuano Decio Magio, che diſſuadeua,

juſ, il farſi amicitia col ſudetto Cartagineſe, queſteparole.

, 2uos fugitis ſocios odiis? quoſue additis? ille

-- Dardanius,cui ſacra pater, cui nomina liquit

3, A Ioue dubfa Capys,magno eognatus I"

3» Ille ego ſemihomines inter Naſamonas, & inter

3» Sacuum, atque equantem ritum Garamanta ferarum,

35 Marmarico ponamtentoria mixtus alumno?

Forſe,i Capuani per maggior vanto diceuano, il lor nome,

eſſer diſceſo da quello del primo Capi,dalla ſtirpe del quale

Parchetta non può negarſi, che diſceſe il ſecondo, che da Celio ap,

atruno auto preſſo Seruſo fù detto cugino di Enea, 8 quida Silio fa

º º Sa chiamato parente di Iulo; nel qual modo egli non diuerſa
Puafu detta - º

7, 47, mºtº hauerebbe parlato.

i", Nödimeno Onidio che vien riferito pur da Seruio nelſu

ne ai p ai dettoluogo,par chevolle nel ſeguéte verſo ci vn terzopare

vn ſei Capi, re,che il nome di Capua diſceſe dall'Vino,& dall'altro Capi

- - Ille
mo -

iti

ºi:

ºri

sta

º
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, Ille dedit Capys repetita vocabula Troia. Seruio fu

sè fia vero, ch egli parlaua della fondatiene di queſta città, in iº i

propoſito della quale eſoseruio il reca Ma certamente que- ie,i

ſto fù vn ſuo manifeſto sbaglio;percioche quel Poeta inteſe mirato,

di Capi Siluio,Rè di Alba, della ſtirpe di Enea,al quale die

de queſto nome il Re Epito Siluio ſuo padre, rinouando

quello del ſudetto Capi,figliuolo di Aſiaiaco,come può ve

derſi nel ſuo lib,4. de Faiti: benche ne' ſuoi volgati Codici

ſia. eapte:non Capys;che dee leggerſi.Capyi.

Fù oltre ciò il quarto dire di certi altri ſcrittori antichi altri diſſe,

intorno la medeſima fondatione di Capua in quei tempi º º lº

de Troiani, che ne fecero autor Rcmo,ò ver Remo, figliuo-3"

lo di Enea,affermando, che l'appellò è queſto modo dal no-i.

me del medeſimo ſudetto Capi, ſuo bifauolo, padre di An- di Esca, er

chiſe. Ali dicunt (ſono parole di Dionigi Halicarnaſeo nel che le chia
lib. 1.)AEneadefunto, Aſcanium ex aſſe regni heredem relitti; mò : ſºso

poſtguàm id adeptus eſt, cum fratribus Romulo, 6 Remo tdmi.gi

agros, quam opes Latinorum tripartità diuiſiſſe. Ipſum deinde pi

Albam, e alia quedam opida condidiſe. Remum verò Capuam, sa

a proauo Capy denominatam ſed Anchiſam abauo Anchiſe,cº

AEneam, quapoftea ditta fuit Ianiculum,a patre ſuo denomina

tam, edificaſſe:ſed Romam de ſuo nomine di tam,condidiſſe.

Di altra, ma non molto diuerſa opinione fa Cefalone a A Romo fi.

Gergitio,antichiſſimo hiſtorico Greco,il quale, come affer- gºº,

ma Feſto nella voce. Romam, ſcriſſe della venuta di Enea in "-

Italia, ma la ſua ſentenza fà riferita dall'Autore dell'Etimo-,

logico grande, parlando di Capua, ſe le ſue parole ſi fac- gno nella ,

cian latine, in tal maniera. Capua ciuitas Italia, quam condi- fºndatº e

derunt Romus, & Komulus, filiAEnea, vtauctoreſt Cephalom fi i"-

Gergithius. Benche io ho dubbio non leggiero, che non Ce- ſifri.
falone, detto Gergitio dal nome della ſua patria, & mento- -

uato dal ſudetro Dionigi nel medeſimo lib. 1, & daStrabo

ne nel lib. 13: mà Cefaleone, autore ancor Greco, di patria L'Auters

ignota,che viſſe à tempo di Hadriano,fà colui, ch'hebbe de' dell'Etimo

ndatori di Capua queſta opinione, 8 parimente fu con-ºgº ,º

fuſo con l'altro da Suida, nel quale ſcambio parmi, che an-,si:
cor cadde l'allegato Feſto, che attribuì al Gergitio diuerſo tali,

racconto della fondatione di Roma da quello, che di ſua
,

-

autorità fa riferito dal métouato Dionigi nello ſteſſo lib. I.,

VII. delche

)
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delche ſi auuide Gioſeffo Scaligero, annotando eſſo Feſto,

mànon ne vide la cagione. Feſto inuero non douette hauer

veduti giamai i libri, nè dell'uno, nè dell'altro; laonde vsò

quel modo di dire. Roman appellatà eſſe,Cephalon Gergithius,

qui deaduentu AEnee in Italiam videtur conſcripſiſe,aitabho

mine quodam,comite AEnee.Et Cefalone,come afferma Fotio

nel Cod.68.della ſua Biblioteca, ſcriſſe vn molto ſtretto co

pendio hiſtorico di ciò, ch'era ſeguito fin al tempo di Aleſ:

ſandro Magno dal tempo di Semiramide, 8 di Nino. Nel

la cui dene- reſto io non ſaprei dire, di qual delle ſudette Capuane fon

"idationi inteſero Hecateoſimilmente auto Greco, appreſo

73 ,i Stefano Bizantio. Capua (queſte in latino ſon le ſue parole)

ta aa on Ca ciuitas Italia. Hecateus in Europa, a Capy Troiane di te, è

p, Troianº. Euſtatio, Scoliaſte di Dionigi Aleſſandrino, il quale nè men

- , diſceſe ad altra maggior diſtintione, conſentendoben eſſià

, e gli altri ſudetti, che ne diſceſe il nome da quello di vn Capi

i".º Troiano. Màio temo che i Romani ſcrittori, 6 in lor gratia

l a". anche i Greci, ſcorgendo,negarſi da molti,come ſi è veduto

ºr, à dietro,ch'Enea venne in Italia, i quali haueano affermato,

ch'egli morì nell'Arcadia, dopo hauerui fondata vina città,

chiamata Capua dal nome del ſudetto auolo ſuoi volere at

tribuire tutta quella hiſtoria alla noſtra Capua, perche ella

º poi ſeruiſſe come divn contraſegno della falſità loro.

IIX. I Greci, cheiſ"ſecolo dopo la Guerra

Troiana edificarono Cuma, ottennero lunganunte,

molta parte della Campania Felice di quà del fiume

Volturno verſo Oriente, ch'haueana tolta è gli Oſci,

Alcuni attribuirono la fondazione di CAPVAà Ca

pi Siluro,Rè di Alba nel Latio nel terzo ſecolo dopo i

caſi di Troia. “
i

4 assente. Non hauendo adunque nel catalogo de noſtri popoli, nè

i; lſ" º Plinio Secondo, nè Strabone ragionato, né de'Pelaſgi di là

#i, del fiume Volturno, nè di quelli di là del fiume Sarno; &

nella ci hauendo ambidue taciuto del paſſaggio qui de Troiani, i

pania non , quali, sè fondarono Capua, douettero hauertoltià gli Oſci

º A tra queſti luoghi frà l'wno, e l'altro fiume, non poſſono accon
ca quello de' i - arò hos
ſuoi Greci. ciamente alle coſe raccontate attaccarſi quelle, cheºd
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ra per ſoggiungere de'noſtri Greci, 8 de'noſtri Cumani.Mà

di ciò non ci haueremo a turbare, eſſendoci tuttauia rima

ſo imperturbato l'ordine de'tempi, la notitia de quali è la

più gioueuole chiarezza, che in tanta caligine di antichiſſi

miauuenimenti ſi poſſa deſiderare. Dopo gli Oſci numerò i quali fare

Plinio i Greci & ci hauerebbe laſciati in gran confuſione."
non ci hauendo dichiarata nè la loro ſtirpe ne il tempo del"

lor paſſaggio, nè ſe ottennero queſta intiera regione;ſe da s nell'anno

Strabone non ci fuſſe ſtato aperto vn picciol ſentiero, da 31 della

poter giungere ad acquiſtarne quella notitia,che ci deuerà ºrrº iº:

baſtare. Aliferunt (diſſe egli, come ſi è riferito altre volte è “

dietro) cum ea loca quondam Opici,3 Auſones tenniſſent, fuiſſe

ea deindeab Oſca gente occupata, que à Cumanis pulſa indeſit. Plinio Sec

I Greci adunque diPlinio, che ſeguirono dopo gli Oſci, & Siab,ne

furono i Cumani di Strabone;& della loro ſtirpe, 3 del tem: concordati.

po del lor venire ſi è ragionato copioſamente nel ſecondo

Diſcorſo,eſſendoſi veduto,che furono Calcideſi,8 Cumani

della Cuma Eolica, & che fondarono la noſtra Cuma nel- ,

l'anno 13 r.della Guerra Troiana, a quali poi ſi congiunſe- -

roi Teſpiadi, poſteri di Hercole, che vennero di Sardigna

Mà ſe ottennero i luoghi,che tolſero agli Oſci, già neſap- Et ne tolſe:

piamo anche quel che rimaneua, che non hebber dominio, º gºlº

nè di là del Velturne verſo Occidente, 8 verſo Settentrio-".ſi

ne, nè di là del Sarno verſo Mezzogiorno, liche ſi diſteſero io,“:

ſolverſo Oriente, e verſoNola. Età queſto è aſſai ben con-bauendo fon

eorde quelche notò Giuſtino nel lib.2osdoue hauendo pre- datº Napo

ſa a dimoſtrare la gran copia de Greci di varie ſorti, ch'" º
eran ventiti in Italia, in prima diffe, che Piſa in Liguribus“

ºrecos antibres habent Et appreſſo ſoggiunſe. Quid Care Giuſtino il

ºrbem dicanº guid Latinos populos ui abAEnea conditi vie luſtrato » &

dentaritten Faliſci,Iapygi, Nolani, Abeliani,non ne Chalciden con Silio ria

ſium coloni fantè(adunque delnoſtri Cunani Calcideſi).guid ſcontrº

tra tus omnis Campania è Nelle quali vltime parole io non

dubbito, che volle intendere de' Pelaſgi, de quali già ſi è

parlato. Fù ancorNola chiamata città Calcidica da Silio

nel lib.12 per queſta medeſima cagione de'noſtri Cumani:

nè quì dinuouo ripeterò quel che è diſteſo ho detto di Na-,

Poli & è manifeſtopiù che di ogni altra Hor da queſti pro-,

greide' GreciCumani contro gli Oſci impariamo quan
ILL, - L. ll l. tO i
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to anticamente quella gente ſi eſtinſe : & dalla nobiltà de'

luoghi da eſſi poſſeduti, ch'erano quei campi Flegrei, co

tanto celebrati di fecondità da Polibio nel l. 1: appreſi nel

modoche dichiarai nel Diſcorſo precedente, ſi raccoglie,

la lor molta potenza,8 aſſai inuidiata felicità della quale,

parlò Dionigi Halicarnaſeo nel lib.7.che ſi recherà appreſº

Mi poi vs-ſo; per la quale furono annouerati da Ateneo nel lib,1 a frà

ºº le nationi di troppo tenera, 8 delicata vita, ſeguendone il

fii.r:º racconto d'Hipparco, ſcrittore della loro hiſtoria, il qual

giogati da i diſſe, che aurumperpetuò geſtabit, floridis veſtibus induti,cun

Etruſci. vxoribusin agros, & villas, bigis ueſti,ruſticatum ibant. Laon

de hauendo ſoſtenute lunghe guerre dagli Etruſci,finalmé

te furono da lor ſoggiogati, come ſi raccontò nel ragiona

mento di Cuma,8 conterrà parlarne alquanto appreſſo di

nuotto. - -

Mà eccocivna altra volta è gl'inuiluppi,che non ſolamé

"ite ci turbano la ordinata ſucceſſione dei noſtri popoli, dii nuvato il “ “ 1 - º - - * ---- -

air,ai chiarataci da ſudetti autori ma c'intricano quella degli al

ne de noſtri tri, da quali, quaſi autori d'una più recondita ſerie di coſe,

habitatºri alella ci era ſtata accennata.Ad Aſcanio,figliuolo di Enea, fa

i" attritatº fondationiA"i"da coloro,
i”, che fecero fondatore di Capua il ſuo fratello Remo, ſiche
fºndata da nulla hebbero à far nella noſtra Campania i ſucceſſori

Capi Re di ſuoi,Rè Albani:come adunque CapiSiluio,che de'medeſi
Alba. mi Rè fù l'ottauo, & regnò per lo ſpatio di 28.anni, dal

l'anno 222.fin al 249 della GuerraTroiana Capuanin Cam

pania condidit? ilche vien affermato da Eutropio nel cap.

3. del lib. 1. & fà replicato daIſidoro nel cap. 1. del lib.15.

delle Etimologie, dicendo, che Capuam Capys Siluius, Rex

Albanorum conſtruxit,appellatamà nomineconditoris. Se fidi

ceſſe,che quei Rè,heredi poi di quel Remo,hebberoanche

qualche dominio in queſta regione: come potrebbe eſſer

vero, che già da lui Capua era ſtata fondata? Et ſe d'eſſer

egli ſtato ſtare giamai al mondo, ſi negaſſe, attribuendoſi

all'Albano Capi queſto nuouo acquiſto:qualaltro ſcrittore

diſteſe nella Campania il regno de'Latini? Tralaſciando,

che per ogni maniera, come al principio ho notato, ciò ſi

oppone a quel che Plinio Secondo, 8 Strabone ci raccon-.

tarono col conſentimento di Giuſtino, 8 di SiliotiGreci
e aiCl

-.
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Calcidefi noſtri Cumani.Adunque i ſudetti Rè hauerebbe- At per que

ro ritenuto il dominio di queſta città in lor gara, non per ſº, º per º

altro modo, che anche in gara degli Oſci (al dire di Virgi-"

lio) l'hanea fondata il Capi Troiano, che douea eſſer quì ſi le coſe

paſſato dal Latio; & in gara de'medeſimi Oſci (in ſentenza noſtre con ,

di Gellio) Cacco occupò iluoghi intorno il fiume Voltur- quelle del

no, il qual parimente fà del Latio creduto habitatore. Diº

più quel Remo fondatore di Capua edificò anche Ianicolo -

in eſſo Latio;ſiche queſta è vna gran cogiùtione,ò più toſto

cófuſione delle coſe Latine,S. delleCapuane,le quali noi poſ

ſono ſperarſi che ſi habbiano a riordinar più mai. Il Sabelli. No, A

so nel librº dell'Enneade delle ſue Hiſtorieſi maranigliò "i"
molto, che il ſudetto racconto di Eutropio fuſſe ſtato poi guato quel

feguito da alcuni autori di mezza età, ch'egli non mento º della

uò: mà frà gli altri furono Romualdo Arciueſcouo di Sa-ſ"º
lerno nella ſua vainerſal Cronica ſcritta a penna, nella Età º Capua.

4 del Mondo, Beniamino Tudelenſe nel ſuo Itinerario, 8.

Martino Polono nel lib, 1; & recò della ſua marauiglia, s'io

ben oſſeruole ſue parole doppie ragioni.La prima è queſta,

che bundCapyn antiorem arbitrarentur, cum multo plures

eam, quifuipAEnee comes; autunent. La ſeconda è che Li

nus, sº" Il Sabellico

gentisſisiſ ſignifica i"mtur Mà al ſuo primo argomento notato.vien datari"""né men Liuio,nè tato

Strabone diſſero, che il Troiano Capi fondò Capua: & al

ſecondo p - riſponderſi col primo, che quel compagno di

Enea per ogni maniera di Latia a noi farebbe douuto

paſſare. Qui forſe direbbe il Cluverio che il Capi Albano Nè men po.

fù inſieme Etruſco,8 così con Eutropia farebbero concor-trebbe difen

di benche diſcordi nel tempo non ſolamente Liuio e stra- "i
bore;mà anche tutti coloro che fecero gli Etruſci fondato-ſ"4-
ridi. Capua, 8 furono di iggior numero, S. di maggior ni, chiamati

peſo di quelli di ogni altra delle ſudette opinioni. Cerco il Etruſsi ſe

Clnuerio nel cap.1 del lib.z dell'Italia dimoſtrare che lar- ſºlº:

ghiſſimo fil'imperio degli Etruſci, 6 hebbe gran ſoſpetto, º

che ſimilmente dominarono nel Latio parlando nel egui

le modo. Ae inter Campaniam,6 Tiberim ammem analiquid

ſºimperio ſuo habuerini,baud ſatis diſpicio niſi quòd hoc tra

º lati opidum Tuſculum appellationem de eorum noºine.

IIX. Ll ll 2. tuliſ,
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tuliſſe uidetur(fù Tuſcolo nell'antichiſſimo Latiorº i nomi

di Étruſciº di Tuſcivagliono lo ſteſſo)ti ipſe Tiberis paſim

- , Tuſcus vocatur apud Poetas amnis, ae forte eafuit cauſa, cur

, multi vetuſtiſſimi Grecorum ſcriptores Roman Tyrrhenicam

dixerinturbem.Così egli,etſeguì tuttauia à moſtra più ra:
gioneuole il ſoſpettar ſuo, allegando moltiGreci autori,

che a luoghi del Latio, & ſingolarmenteà quelli habitati

da Circe, diedero il nome di Tirrenia, che a Latini vallo

ſteſſo, che Etruria; talche non par ſingolar racconto di El
tropio queſto, che Capi Siluio fù il fondatore di Capua, ſe

pole egli eſſere ſtato firreno,ò dicaſi Etruſco & ſimilmenº

"io e Albano. Ma a che hauer preſa il Clumerio tanta fatica ſe

riº Dionigi Halicarnaſeo nel librº, ci hatea ammoniti,che ne'

º primi tempi per Greciam Tyrrhenis nomenerat celebre,etto

" ta Italia pars, queoccidentem ſpettatº nullo gentium diſcrimine

appellationem eam habebat Et appreſſo. Fuitenim.tempus, ſuº

itini, Vmbri, Auſones, o multi alii,Tyrrheni è Gracis vºcº

bantur. -

fa - , '.. . ! ſi , - ai ob s C: i 1, . - - º . -

rx. Alcuni Vmbrigente italica amici degli Etrº:

ſci, habitarono in lor compagnia nella Campania

e i Felicei quali,ºnatiniº ſtranierid'Italia,bauendº

mandate dalle loro dodici città di truria altrº

i . A tante colonie nelle regioni intorno il fiume Po, ne

i mandarono dodici altre nella medeſima campa

mia ch'abbraccià a quel tempo anche la Campania,

antica, dove pºi ricoverarono gli Etruſci del Po,
sº fuggendo da Galli, i 3 o o

; - e- i 3 º o i

cn vanbri. “ Dopovno in oneincontriamo un altro che ci viene

ſi ""ci da"Secondo, del quale hab

sia in biano detto ch'egli in queſto Diſcorſo alpari di Strabone,

iº ſo nume & più di ogni altro ci ſarebbe ſtatoſicura guida. Hoc quº

" que certamen humana voluptatis(come di ſuo parere ſi è re

pani, gente plicato più volte) tenuere oſti, Graci, ºmbri, Tuſci, Campani,

i ri Mà quali Vmbri furono queſtiº Dell'antichità di quella e

tichiſſima. gente creduta non eſſer paſſata in Italia da altri luoghi,pare

i, ioautore nel cap.14 delib.3 dicendº Vmbro

- run

i

-
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rumgès,antiquiſſima Italia exiſtimatur ut quos O'uGelsus à Gre

cisputent di tos, quòd inundatione terrarum imbribus ſuper

fuiſſent. Eſſi primieramente (ſe ne diſſe il vero il medeſimo che al princi

Plinio nel cap.5 del ſudetto libro) habitarono le contrade, pºtè

che al fine furono degli Etruſci, Etruria eſt (queſte ſono le ,"ºia

ſue parole) ahamne Macra: ipſa mutatis ſapè nominibus. Vm-ſi

bros indeexegere antiquitùs Pelaſgi: hos Lydi,à quorum Rege dagli Etru.

Tyrrheni,mox à ſacrifico ritu lingua Grecori Tuſci ſunt cogno- ſi paſsò nel.

minati.Nel qual tépo douettero eſſer paſſati ne'luoghi di là ºrº

del fiume Teuere,8 del monte Apennino verſo il mare Ha

driatico,frà Rauenna, & il fiume Eſi, a quali dal lor nome º

rimaſe quello di Vmbria, delche non è diſparer veruno frà

gli antichi autori, Hebbero tuttauia poi lunghe guerre ,

con gli Etruſci, accennateci da Strabone nel lib. 5. ilqual

diſſe,che Vmbri,et Tyrrheni antequàm Romanorum auta fuit -

potentia,dià de principatuinterſe contenderunt; cumque Tiberi De' quale i

fluuio diuidarenturfacile vltro citroque bellum inferebant. Mà i i

del loro dominio nella Campania qualaltro antico ſcritto-" ria.

re ſappiamo ch'habbia parlatogiamai?Sanè(diſſe il Clune- no, che furo

rio nel c.4 del lib.2.dell'Italia)necalius quiſquam hoc de Vm no gºai
ºri, traditau torinec ego diſpicere quei quaratione aut quibus "ueſta re

temporibus Campania inueſti fuerint, preſertim poſt Gracos; Qzº da

etenim Tuſci claſſibus,quibus velebant, hanc oram quondam

occupauerunt, quapropter hoc quoque haudperinde diligenterà

Plinio admotatum" inuero vn tal detto non

ſi legge in altro autore; & io conſentirei a queſta cenſura ,

del Ciunerio, ſe il freſco eſempio de' Pelaſgi, da lui fuori il clouerie

della teſtimoniaza di Conone, 8 di Dionigi Halicarnaſeo, no,

ºſeluſi dalla medeſima noſtra Campania, non mi inſegnaſ

fºsch'egli douea eſſer più ritenuto nel riprendergli antichi.

Fù diſcorde Plinio & con lui Strabone dal ſudetto Dionigi

intorno a noſtri Pelaſgi, da eſſi non mentouati, che nel re

ſto non paiono frà loro nulla più concordi: l'un mentouan

do & l'altro tacendo queſti Campani Vmbri; ma s'io non

ºtto poſſono tutti e tre concordarſi qui aſſai bene,facendo- , i , e

ci ſtrada il medeſimo Dionigi. Egli nel lib.7.racconta che Peſº º

lºgoſima,e quarta olympiade (ciò è nell'anno 229, della , ""

fondatione di Roma)ArchonteAthenis Miltiade,Cumas,Gra-i"i"

CA729iºiº OPicis,ah Eretrienſibus, & Chalcidenſibus coidi- Etruſci

- tarº, -
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tam,Etruſi,qui Ioniumſinum habitabant, inde à Gallis tempo

ris progreſſi pulſi, ci vna cum illis Vmbri,cº Daunihe multi

ali barbari, euertere ſunt conati, cum nullam aliam iuſtam odii

causà quàm ipſam vrbis felicitatem afferre poſſent. Cume enim

- º illis temporibus tota Italia celebreserant ob diuitias, & poten

- a tian,3 alia.bona,quòd totius Campani agri fertiliſſimam parti

- - poſſiderent, ci opportuniſſimos circa Miſenum portus haberent,

Gli Vmbri,& gli Etruſci per altro frà loro emuli,6 inimici,

come ſi è inteſo non è molto da Strabone, 8 egualmente,

trauagliati da Galli, i quali haueano diſcacciati i medeſimi

Etruſci dalle contrade del Pò,delche ci è autore, per tacer

ne ogni altro, lo ſteſſo Geografo, che ſi recherà alquanto

appreſſo: qual marauiglia ſarebbe, che diuenuti amici per

le comuni ſciagure, 8 ritenendo alcun luogo della Campa

pini, se nia,haueſſer congiunte le armi alla ruina de Cumani? Cer

ai eſo,i tamente ſon da tutti accettati gli Etruſcifrà'moſtri antichi

frato, & ci popoli, 8 è quella volta eſſendo rimaſi perditori, non ceſsò

i" la guerra in che nºn dopo molti altri anni ºttennerº
i"" ma.A queſto fine Plinio mentonò gliVmbri dopo i Greci

s, & gli tacque Strabone, dal quale furono confuſi con gli

Etruſci, primieri autori di quella guerra, che douettero

hauerui anche inuitati i Dauni,& gli altri di nomi ignoti

& conuenne,che I'vno gli haaeſſe deſcritti prima de'medt

ſimi Etruſci, pernon diuider poi queſti, come ancorfece

l'altro, da Campani.

Della ſtirpe, Antichiſſimi, 8 natiui d'Italia ſe furono gli Etruſcianº

º del'anti che detti Tuſci da'Latini,8 da Greci dal Greco nome delle

i"ti%., torri, da eſſi ritrouate, appellari Tirreni; hauerebber pre

i" ceduto i tempi della guerra Troianº potriamo dirci
reri ai gi per quel tempo ancora ottenero le cittàgia de'Pelaſgi di là

f cºronaiui del fiume Volturno, ilche inopinione di Dionigi Halicatº

«ºtale naſco riferita nel ragionaméro degli ſteſſi Pelaſgi, cammi

narebbe bene. Màſe der vorremo fede a coloro, che fu

rono divn numero grande,3 gli ſtimarono di origine Lidi,

altri più se conuerrà riputargli molto più moderni, eſſendo ſtato lºr

º" duce Tirreno,nipote di Hercole, come parimente ſi è inteſo

- i.". à dietro.Di queſta ſentenza,molto ben conoſciuta da Dio,
id , é di nigi,mà di fermo propoſitº rifiutata, furono Herodoto nel

esa minore lib, Strabone nel lib. 5, il noſtro Velleio nel lib. 1 Pliniº

Se

-

se

s
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º

º

º

Secondo nel cap.6 del lib.3.Valerio Maſſimo nel cap.1 del

lib. 2, Giuſtino nel lib. no. Appiano Aleſſandrino nel libro

della Guerra Cartagineſe, 8 per tacerne vn altro gran nu

mero,Virgilio nel lib.2.dell'Eneide,8 nel libro ottauo. Nè Nè eſt di ſe

di ſe ſteſſi i medeſimi Etruſci credettero diuerſamente da ſºlº abber
coſtoro,come può ſcorgerſi dal Primilegio, che nella conte-"- ept,

ſa delle città dell'Aſia dello alzar vn tempio ad Auguſto ce

fecero a Sardiani appreſſo Tacito nel lib,4. degli Annali. -

Dell'antichità di lor creduta da Pionigi, non di molto è aur, gli a.
minor quella che ne peſarono Hellanico,8 Mirilo Lesbio, .Pºtarono Pe

riferiti dallo ſteſſo autore, i quali, benche in diuerſo modo, iagi , ai

non gii diſtinſero da'Pelaſgi;come all'incontro altri, ſimil- ueff medi.

mente da Dionigi mentouati,i quali diſſero, che il lor duce

fù Tirreno,figliuolo di Telefo,non gli fecero più antichi,ne

del ſudetto Tirreno Lido, nè della ſudetta guerra Troiana.

Ben parmi,che Liuio,qualunque opinione egli haueſſe ha

uuta della ſtirpe loro, gli ſtimò più antichi de tempi di ºratºri in

ipoſsiaci neilibiºiº" i ſuoi"olida",
luiſuperati nella prima battaglia, diffii rebus, adfiorentesi
Etruſcorum opes, Mezentiumque eorum regem confugiunt, qui ne de caſi

Care,opulentotàm opido imperitabat Etappreſſo.Tanta opibus Treiani.

Btruriaerat, vtiam non terrasſolum; ſed mare etiam per to

tam Itali e longitudinem ab Alpibus ad Fretum Siculum fama

mominis ſuiimpleſſete - -

Fù lor per ogni maniera da tutti per prima ſede attribui- Le prime ſe
tal'Etruria, la qual nò ſi dubbita, che fu quella regione,che" Etra

bagnata dal mare inferiore perueniua dalla Liguria, 8 dal""

fiume Macra final Tenere dal quale no molto lontana fà la , i

fudetta città, chiamata Ceri, in cui l'Etruſco Mezentiore- l'Etruria.

gnata. Di Tirreno lor duce raccontò Strabone nel lib.5,che

tam in Italiam veniſſet, regionem à ſuo nomine Tyrrheniam -

ºuncapamit, 6 duodecim vrbes condidit. Dionigi Halicarna

ſco il quale gli riputò dell'antichità, già dichiarata, ren

dendo nel lib. 1. la ragione, onde fuſſer chiamati Etruſci,

ſcriſſe ipſos à regione in qua olim habitarunt, que Etruria vo

fatar, Etruſeos appellatos Et di queſta lor prima ſede,come , Palla quale
ne paſſaronohò detto, eſſendo ſtata frà gli antichi aſſai comune opinio- oi a tt uns

ne furono ancor tutti di accordo, che dalla medeſima Etru-i. Contrae

ºpaſſarono di là dell'Apennino verſo il mare superiore, e al pº.
iLI, - quelli

-
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quelli Etruſci,che vi ottennero le contrade appreſſo il fiume "

Pò,fin che ne furono diſcacciati da Galli. In queſto ſenti- si

mento ſcriſſe Plutarco nella Vita di Camillo, che Galli pri º

mo impetu totam occupant regionem,quam Tuſciab Alpibus ed iº

Superum, Inferumque mare pertinentem, quondam tenuerunt º

Piutarco Et lo ſteſſo fu più chiaramente affermato da Strabone, che º

Sººnerº, ſi recherà alquanto appreſſo, 8 da alcuni altri, riferiti dai si

"è Diodoro Siciliano,le cui parole nel lib. 14 in latino ſonque "

Sernio con te. Eodem tempore,quo Rhegium Dionyſius (il noto Tirannº º

cordi di Siracuſa) maximè obſidebat, Galli Tranſalpina loca inhabi º

- tantesperanguſta,magnis copijsegreſſi, mediam Apennini miti, º

et Alpium regionem,eiettis, qui timillic habitabant,Tyrrhenis, º

occupauerunt. Hos quidam aiunt,ex duodecim Tyrrhenie opidis ,

eò migraſſe. Liuio più manifeſtamente di tutti, 8 con mag º

gioriiparlando nel lib. 5. delle medeſime doppie, º

habitationi degli Etruſci,chiamò quelle dell'Etruria le priº i

me,dicendo,che Tuſcorum ante Romanum imperium latè,ter

ramarique spespatuere. Mari Supero, Inferoque,quibus Italia º

inſule modo cingitur, quantem potuerint,nomina ſunt argumenº º

º to, quòd alterum Tuſcum, communi vocabulogentis, alterum º

Adriaticum mare, ab Adria Tuſcorum colonia,vocauere Italia si

gentes. Gracci eadem,Tyrrhenum atque Adriaticum vocant. Ii

in utrumque mare vergentes,incoluere vrbibus duodenisterrati si

priùs cis Apenninum,ad Inferum mare: poſteatras Apenninum,

totidem,quot capita originis erant,colonijsmiſſis, que trans P4

dum omnia loca,excepto Venetorum angulo, qui ſimum circumco

lunt maris,vſq; ad Alpes tenuere. Fin quà Liuio;& frà queſti ſi

graui autori potrà anche hauer conucneuol luogo Seruio, si

il quale ſopra quei verſi di Virgilio nel lib.io dell'Eneide in

cui quel poeta introduſſe le città dell'Etruria à porgerſoc

corſo ad Enea cotro Mezentio,3 fra eſſe nominò Mantoua,

ch'era di quelle del Pò,tacendo i nomi delle altte,fè queſta

chioſa.Pirgilius miſtet nouam,cº veteren Etruriam, vt vtri

uſque principatum patrie ſua adſignet, climaltoquin Mantua ad

bac auxilia pertinere non debeat;quòdAEneas nulla a Tranſpa- º

danis auxilia poſtulauerit, cum omnis exercitus aduerſus Me- sa

, zentium vnoloco conſiderit; & proptereaputeturpoeta in fa

- norem patrie ſue boclocutus, vt de bac ſola trans Padum prº º

AEnea aduersi, Mezentiumauxilia faciativehille, e quòdice -

- - - popº- I
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pºpulorum nomina,nec Lucumonum retulerit. Così Seruio: nè che fà la a

è verun dubbio,ch'egli,ſecondo l'ordine del ſuo ſteſſo dire, nuºua Etra

inteſe per nuoua Etruria la Traſpadana; delche non parmi,

che ne più concordi, nè più graui, nè più antichi autori ſi

poſſano deſiderare.Mà il Cluuerio,che fù pur ſeguace della

opinione di Dionigi, hauendo riputati gli Etruſcinatiui

d'Italia, ſi allontanò poi dalla medeſima ſua guida, 8 da

ogni altro autore, 8 gli credette habitatori prima delle ſu

riale

Mi alcuni

moderno

dette contrade intorno il Pò, di là dell'Apennino, a lato al ſcrittore a
Filare" dopo alcun tempo di queſte di quà, per ºperºſo il

recarci,

notitia ſingolare.In riſtretto il ſuo argométo è queſto;per

cioche Herodoto, Marciano Heracleota, Plinio Secòdo,&

eſſo Dionigi,che riferì l'altrui sétéza,diſſero,che gli Etruſci

ritrouarono nell'Etruria gli Vmbri; talche eſſendo ſtati

originali d'Italia, non furono quelle dell'Etruria le lor pri

me ſedi. Furono(ſoggiunge)ben quelle intorno il Pò, don

de, è accettatiſſima hiſtoria, che gli diſcacciarono i Galli,

Io contro ſi grande huomo non deuo eſſer molto ſeuero

cenſore, talche laſciando ogni altra coſa, gli ricorderò ſol

queſto che chiunque diſſe, eſſerſi dagli Etruſci ritrouati gli

Vmbri nell'Etruria, diſſe ancora, ch'eſſi non erano natiui

d'Italia;& che Dionigi, il quale non gli riputò foraſtieri,né

gli conobbe in altro luogo, che nell'Etruria, come ſi può

ſcorgere dalle ſue parole, recate non è molto;il quale in tut

to quel ragionamentò della loro origine, 8 antichità, non

mentouò giamai il Pd, nè le ſue contrade. Fallace conſe- Il Cluueris

guenza adunque fà queſta del Cluerio, la quale egli volle

trarre dalle premeſſe, come dicono i Loici, di varia ſuppo

ſitione. Ma di gratia oſſeruiſi il tempo nel quale i Galli en

trarono la prima volta in Italia, º più manifeſtamente ci

auuederemo, ſe poſſa eſſer vero, ch'all'hora i Tuſci da eſſi

(diſſeLiuio nel l.5.)quàm Cluſium oppugnarent, vrbema; Ro

mam caperent (ilche auuenne nel ſuo anno 363) in Italiam

Galli tranſcenderunt;nec cum his primim Etruſcorum(intende

de Chiuſini, Etruſci della notiſſima Etruria) ſed multo ante

cum iis,qui inter Apenninum,Alpeſaue incolebant, ſepè exerci

tus Gallici pugnauere. Per queſta maniera eſſendo i Galli en
IX. M mmm trati

orſe,ad emulatione del medeſimo Dionigi queſtaº

Recandone

vn fallace.A

argomento;

rifiutato,

Et authe

l'ordine º de'

tempi dimo

- - - - ſtra.eſerfal

fuggédo paſſarono nell'Etruria. Ducentis quippe annisante ſe il ſuo dire
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trati in Italia intorno gli anni 163. di Roma, regnando il

Romano Re Tarquinio Priſco, come lo ſteſſo autore poi

ſoggiunſe eſpreſſamente, eſſer douette quel paſſaggio degli

Etruſci da luoghi del Pò nell'Etruria ne proſſimi anni ſe

guenti. Hor che queſto non poſſa eſſer vero, ſi fa manifeſto

per le varie facéde,che prima dell'età di quel Rè hebbero è

trattari Romanico viciniſſimi Etruſci,delle cui città par

- lando il medeſimo Liuio nel lib.1. & Dionigi Halicarnaſco

nel lib. 3, non dimoſtrarono, che fuſſer nuouamente ſtate,

fondate. Anzi lo ſteſſo Rè Tarquinio non nacque egli nella

città, appellata col ſuo nome nell'Etruria, 8 agli Etruſci

prima del naſcer ſuo attribuita? Queſto è aſſai certo:& io

laſcio molte coſe, che potrei opporre al Cluerio,ch habbia

Diodoro Si contradetto a ſe ſteſſo in più maniere. Ma non laſcerò di
cil. &" auuertire, che Diodoro Siciliano, 8 Plutarco, recati a die

iºº tro:l'vno del tempo l'altro delle regioni,tolte da Gallia gli

Etruſci,forſe troppo compendioſamente parlando, non ci

eſpoſero il vero; percioche la preſa di Roma, 8 non già il

primo lor paſſaggio nell'Italia,auuenne nel tempo,nel qua

le dal Siracuſano Dionigi era Regio aſſediata,nè l'antica a

original Etruria eſſi occuparono giamai.

coloro, che ri . Hor eſſendoſi dichiarato il tempo dell'uſcita degli Etrus

putarono gli ſci dalle regioni del Pò & nulla potendoſi ſapere,quando vi

fºſº entrarono,nè men ſi ha del tempo del lor paſſaggio nella

"i noſtra Campania veruna notitia migliore. Se a Dionigi

bero negato, Halicarnaſeo noi vorremo dar fede, facilcoſa e, che qui di

ch'eran nel morauano co' Pelaſgi prima della Guerra Troiana; delche

le ºpenia ſia pur quel che piu vero paia,ad eſſi fà attribuita la ſigno

f," ria di queſta regione da Plinio Secondo & da Strabonedo
rotante - - - - - -

poi Greci, che edificata hauean Cuma nell'anno 131 del

- la medeſima guerra,come ſi è detto è dietro; laonde i loro
Ma alcun º

di quell ,cbe progreſſi contengon ne tempi ſeguenti collocarſi. Le parº
tirri le di Strabone ſono ſtate recare al principio di queſto Diº

i , ſcorſo 8 quelle di Plinio non è ancor molto.Mà par che lº

che diſſe be ſteſſo Geografo,ſecodo quella ſua opinione, che gli Etruſci

º º in re, furono Lidi, & ch'eſſendo ſtati condotti da Tirreno, non

"." precedettero gli anuenimenti di Troia non ambiguamentº

, dichiarò, che molti ſecoli appreſſo, 8 all'hora che fuggiro

fuggendo no da Galli peruennero nelle noſtre contrade; Perciº e
da Galli. - - no

ri
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moſtrò di accettare il racconto di coloro i quali diceuano,

che dominando eſſi queſti luoghi,ne furono priuati da San

niti nello ſteſſo modo, nel quale dalle regioni del Pò erano

ſtati diſcacciati da Galli.Cum per luxuriam ad molliciem ſeſe

tranſdidiſſent,ſicut & regione ad Padum ſita pulſi fuerunt: ita

Samnitibus Campania ceſſe. Habbiamo per queſta maniera ,

il certo tempo del lor paſſaggio à noi, non eſſendo prece-
-

duta quella lor fuga al regnar di Tarquinio Priſco in Ro

º ma;& il Cluuerio ſi perſuaſe, che i medeſimi Etruſci del Pd

furono quelli, che con gli Vmbri, & co Dauni aſſalirono i

Cumani nella Olimpiade 64; come racconta Dionigi Ha- . . -

licarnaſeo nel lib.7.che ſi è riferito non molto a dietro. Dio-
-

nyſius lib. VII.teſtis eſt(diſſe egli nel cap. 22 del lib. 1.) Etruſ- . .

cos Padi oſtia adhuc tenuiſſe, atque indecum Vmbris finitimis

º ſis, dertram Padi ripam apud Rauennam vrbem accolentibus,

i Dauni ſque,cº aliys Superi maris accolis barbaris,aduerſus Cu

mas, Inferi maris urben,expeditionem feciſe Olympiade LXIV. -

3 Secondo i tempi, queſto riſcontro caderebbe bene, Mà al º cºi ºn

parer mio, Strabone volle in quel dire dichiararci, come, " º
- - - - v - - - queſta.

pervna ſomiglianza,ſol queſto, che non fù diuerſa la diſgra

tia degli Etruſci della Campania da quella degli Etruſci

del Pò;& Dionigi inteſe, che quelli del Pò n'eran partiti in

alcun tempo prima, che haueſſercò quello sforzo così gran- Strabone ,

de impugnati i Cumani.Scorger potraſſi,che pur queſta fù & Dionigi

la mente dell'wno,& dell'altro autore dalle lor parole. Cum Hal illuſtra
Tyrrheni (diſſe altra volta il Geografo) in barbaros circa Pa-"ilue

aumhabitantes (contro gli antichiſſimi Italiani di quel pae-ºº

º ſe)erercitum miſiſºnt(quando vi mandarono la prima volta

le loro colonie) ac re benè geſta, ob luxuriam mox vice verſa

eiicerentur(da Galli)Vmbri bellumisfecerunt, qui Tyrrhenos

erpulerant. Le parole di Dionigi in latino ſon queſte Cumas

Etruſci, qui circa Ioniumſinum bahitabant, inde a Gallis tem
poris progreſupulſi, 3 vnà cum illis Vmbri, 3 Daunii, 3

multiali, barbari euertere ſunt conati. La neceſſità del pro- -

cacciarſi nuoue ſedi, poiche non hauean ſaputo ben difen

derſi le loro, no ben ſi accompagna con quel che ſoggiun

ſe lo ſteſſo autore. Cum nullam aliantuſtamodicauſam,quàm

ipſam vrbis felicitatem, afferre poſſent. Nè fin dalle vltime ,

Parti d'Italia ſol per gara, º per innidia di dominio pardo
IX. M m m m 2 uerſi
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uerſi credere, ch'haueſſer moſſa guerra a lontaniſſimi Cu

mani: nè che gli altri, che ſtauan bene nelle lor caſe, fuſler

douuti commuouerſi à prender quella guerra per iſtigatio

Petº ſe ne di gente fuggitiua.Più vero può parer queſto,che quelli

". 7:i.i Etruſci, i quali da tempi più alti habitauano nella Campa

ri, "nia, eſſendo emuli de' Greci & hauendo accolti i loro pºi

preſſo la loro renti,fuggiti da Galli, 8 rinforzati di nuoua gente,haueſ

ſteſſa gente ſer tentato con l'aiuto anche degli Vmbri, de'Dauni,3 de

" " gli altri diſtruggerli affatto, per la qual cagione Dionigi

““ fece di quella ipreſa gli Etruſcii principali autori Ceri

rin da'tea- métenò è caduto a me prima di tutti nell'animo, di creder:

piche prece- gli dimorati nella Cápania in tempi così alti, eſſendo ſtati

aettere la º del medeſimo parere alcuni autori antichi, riferiti, nè già

f"ººº rifiutati, dal noſtro Velleio nel lib.1; i quali diceuano,a Tu
di Roma, ſcis Capuam, Nolamque conditam ante annosfere DCCCXXX

dell'anno in cui eſſo Velleio ſcriueua, ch'era quello del con

ſolato di Marco Vinicio Quartino, 8 di Caio Caſſio Lon

gino,ciò è il 32. di Criſto, & il 782. di Roma. Talche gli

Ètruſci, o ſi dicano Tuſci, non ſolamente prima dell'età di

Tarquinio Priſco,che fù il quinto Rè de'Romani, 8 prima

dell'età, in cui i Galli eſsédo entrati la prima volta in Italia,

& hauendo fatto acquiſto delle contrade del Pò,ne caccia

rono quelli Etruſci che vi dimorauano; mà ancor prima a

della fondatione di Roma intorno a 5o anni,eran già nella

noſtra Campania arriuati. Dal qual creder mio(così gran

. de è la forza del vero) non fù del tutto alieno il medeſimo

"Cluueriohauendo detto nel cap delib4 pur dell'Italia
i"º che quando i Tuſci aſſalirono i Cumani nella Olimpiade

64, tùmfortaſſe Capuam babuere. -

Erano gli Mà ſe Liuio,nè egli preſe,nè ci fè alcuno inganno, all'hor

Esruſci del- che affermò nel lib.1;come ſi è riferito anche à dietro, che

ºstruria-, fin da tempi di Enea tanta opibus Etruria erat, vt iam non

lºrº lºro più terras ſolùm, ſed mare etiam per totam Italia longitudinemab
alto ſtato, Alpib d Fi Siculum --- --- è 't:d

,a Alpibus ad Fretum Siculum fama nominiº ſui impleſſet:douet

aarono e lo ter certamente gli Etruſci dell'Etruria hauer mandate le lo

rº, colonie ro colonie egualmente ne luoghi del Pò, che nella Cam.

i"º pania, non di pochi anni, ma di molti, prima della fonda

i ". tione di Roma: percioche dee crederſi, che mentre le lor

e ampania, coſe eran tuttania in alto ſtato, fecero acquiſto de"
ilCict

º
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ſudetti, ch'eran frà loro,non che dalla medeſima Etruria aſ

ſai lontani. Conſtat(diſſe Seruio ſopra il lib.2. della Georgi

ca di Virgilio) Tuſcos vſque ad Fretum Siculum omnia poſſe

diſſe.Et ſopra il lib.io dell'Eneide.Tuſcosommem penè Italià

ſubiugaſſe, manifeſlum eſt. Ilche eſſendo così certo, potrà eſſer che ſcelſero

certo ancor queſto, che per le loro colonie ſcelſero di tutta di tutti i vi

l'Italia le più nobili,8 le più fecòde regioni,percioche del-º

la fecondità,8 nobiltà della Cápania ſi è in vno intiero Di

ſcorſo compitamente ragionato; & di non minori lodi de'

campi del Pò ancor ſi han grauifſimi antichi autori. Da ,

Polibio furono appellati nel lib,2. omnium, qui tota Europa

nobis cogniti ſunt, longè praſtantiſſimi rebus vniuerſis: latèque

patentes.Et Plutarco nella Vita di Mario diſſe di vn groſſiſ

ſimo numero di Teutoni, & di Cimbri, che eſſendo vſciti

da loro paeſi, agros querebant, qui tantam multitudinem ale

rent et opida,quibus ſedes ponerent,ac vitam agerent;ſicut olim

Gallos,acceperant.uberrimum agrum Italia, expulſis Tuſcis,oc

cupauiſſe. Mandarono adunque gli Etruſci le loro colonie,

ne'ſudetti luoghi del Pò,8 della Campania, è pure queſti,

& quelli da alcuni della loro gente per ſe ſteſſi furono oc

cupati nel tempo della Italica lor monarchia.Etcófermar- Nè i tempi,

ſi ciò parmi con gran chiarezza dal ragionamento del me- ma i geſti ſi

deſimo Polibio, il quale dopo hauer deſcritti quei luoghi" ti

del Pò, ſeguì a dire in tal modo.Igiturplanitiemiſtam tenue-".i"

re quondam Etruſci, cum quidem & campos circà Capuam, 6 in loro .

Nolam, Phlegraos quondam di tos, poſſidentes, quòd multorum gnorie.

prauis conatibus obſtarent,exteris innotuerunt,magnamaue opi

mionem virtutis apud eos ſunt conſequuti. Idcircò qui biſtorias

legunt de Tyrrhenorum dynaftiis, & varijs dominatibus, eas

eportet,non adillam ditionem quammuncobtinent,referre(ciò è

aila primiera Etruria, come vedeſi hauer fatto Liuio nel

lib 5. ben due volte,la cui emulatione con Polibio è ſtata ,

da me notata altrouc) verùm adcampos, de quibus verbafe

timus,cº opes,quas exeis locis colligebant. Talche ſi han bene Bensheine

à diſtinguere i fatti, non già i tempi degli Etruſci delle ſu- Ari Etruſci

dette regioni: quantunque io non deuo diſſimulare, che , º tºlſero

iPolibio attribuendo a queſti della Campania i campi No-""ti i

lani per quel tempo, nel quale quelli del Pò tuttauia rite- , iº, ghi

neuano i campi loro può hauerci detto quel che compita- a cumani.

IX. met)te
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mente ſarebbe concorde al racconto,che ſi è fatto che i Cu

mani Calcideſi prima di eſſi haueano ottenuta Nola, 8.

quel tratto intiero: ma s'egli per queſti altri campi intorno

Capua inteſe inſieme il peculiar campo Flegreo, che fu il

Cumano, come potrebbe hauer fatto per quella mia oiler

uatione, ch'altre volte ho dichiarata:hauerebbe riſtretti in

vn tempo ſolo i progreſſi degli Etruſci contro de Cumani

aſſai fuori del vero, percioche l'acquiſto, che fecero di Cu

ma ſeguì al più preſto nell'anno 325. di Roma.

a i Etruſci Alla ſudetta larga ſignoria della comun gente Etruſca,

della Cam rimirando Seruio, diſſe, Tuſcos vſque ad Fretum Siculum

pºniaº omnia poſſediſſe:mà per io inſegnamento di Polibio dee cre

"derſiche queſta parte d'Italia verſo il Faro fu propriami

i ,i. te de noſtri Etruſci Campani, benche eſſi di là del fiume
ci, sette pºi Sarno,8 del Promontorio di Sorrento,noti confini da quel

Picentini lato della Campania Felice, non peruennero in via diStra

bone oltre il fiume Silaro, il qual perciò fà detto da quel

- , Geografo,diuiderla Lucania dalla Campania antica che,

i;"º fu poi lor tolta prima di ogni altro luogoda Sanniti, dove

º, pini, al fine i Romani collocarono i Piceni, iui appellati Picen

Sec. riſcon tini, come nel primo Diſcorſo ſi è dichiarato. Dominaro

ti a iO, no i noſtri Etruſci quella antica Campania, chiamatº i

queſto modo per eſſerſi anticamente diſuſata, & vi edifica

rono à lato al mare Marcina,delche diuiſamente habbiamo

autori Plinio Secondo,8 il medeſimo Strabone.A Surrento

(diſſe Plinio nel cap.5.del lib.3.)ad Silarum amnem triginta

millia paſſuum ager Picentinus fuit, Tuſcorum templo Iunoni:

Argiue ſub (aſone condito,inſignis. Et quel Geografo nel fine

del lib. 5. Inter Sirenuſas (che ſono alcune iſolette dal lato

Meridionale del Promontorio di Sorrento) e Poſidoniam

(città eſtinta, chiamata anche Peſto, nella bocca del Silaro

ſudetto) Marcina eſi,a Tyrrhenis condita,a Samnitibus habita

ta; delche ſi ragionerà al ſuo luogo. Conueneuolmente,

adunque dir potremo, che i fuggitiui Etruſci del Pò ricor

ſero a noſtri, i quali, ſe non mi ſi conceda, che hauean già

fatto acquiſto della Campania antica, non può negarmiſ,

ch'erano in molta proſperità, dominando, come ci eſpoſe

Polibio, i campi intorno Capua & intorno Nola.

Et di tutto ciò douendo noi ſtar alla ſua fede,3 à quella

- degli
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degli altri mentouati,non meno antichi,che graui autori;& Eſſendo Aa.
º tſendo ſtata manifeſta ſentenza di Liuio, che dodici furo- ººº

mole colonie degli Etruſci del Pò; percioche vi erano ſtate "ſ".
i mandate da altrettanti popoli degli Etruſci dell'Etruria ,: iEtruria fu

Jiin vtrum pue mare vergentes (dile egli) incoluere vrbibus rono altret

duodenis terras, priis cis Apenninum, 3 Inferum mare: poſted ºnie tuelle

transApenninum, totidem, quòt capita originis erant, coloniis" liru.

ni: non ci haueranno ingannati coloro i quali afferma-" “ “

º ſono appreſſo Strabone, che anche i noſtri Etruſci habita- e, a dir la

ſonoqui in dodici citta,da lor medeſimi fondate. Hos quum che n bebee.

º duodecim vrbes condidiſſent, qua cuntiarum quaſi capu eſſet, rog Etru

Capuam numcupaſſe.Alche alludervolle Plinio Secondo, ſe ſi ſºººººº

accetti la lettione di alcuni ſuoi Codici ſcritti à penna neli":

i cap,5 del lib.3,doue nel catalogo delle città di Campania ,i

fraterramentouò Capua in queſto modo. Intùs colonie.Ca- da' ſempre

pua ab XI campo ditta. Et più ſicuramente S. Paolino Nola- de lorº prº
- genitore.

none ſeguenti verſi del Nat.3.di S.Felice.

i Et quà bis ternas Campania leta per vrbes,

» Cei propriis gaudet feſtis.– - - -- -

benche i"" tempi, ma de'ſuoi,di grande in-","

ºruallo inferiori ragionata.Mà Polibio,che ci ammoni,nò mo Noi. ri

donerſi attribuire a ſoli Etruſci dell'Etruria ciò che ſotto ſcontrati, 8

quel comun nome ſi leggeua de loro fatti, 8 della lor po- illuſtrati

ºnza nelle hiſtorie più antiche;& che ne apparteneua gran

Pºrte diuiſamente a quelli del Pò, & à queſti della Campa

ºla,ci auuerti inſieme, che diuerſe furono le loro Republi

ºi geſti delle quali se non furono comuni,nè men pote-,ºno eſſerne comuni le deliberationi. Del general coſtume v

delle géti, che paſſando a nuoue ſedi haueier ritenuti i loro

vi, & le loro leggi natiue, & hauetſer formate le lornu ue

ºtta quaſi ad vna perfetta imagine di quelle,ch haueanla

ſciate e cosi nelle antiche hiſtorie manifeſto, che ſolamente

Pºiono dubbitarne coloro, i quali dalla lor lettione ſian

ºmpre ſtati affatto alieni;& i più periti, 8 più ſauij di que

ite coſe non hebber più ſaldo argomento a ben conoſcere . Alcuni

le loro ſucceſſioni. Ma il Chauerio nel cap. 1 del lib.2 del-ſcrittºriºp

"italia facilmente riprende di negligenza i ſudetti autori,"

4ºndò ignorarunt(queſte ſono le ſue parole duodecim I, r-,"

ºnorum principatus principeſue vrbes non in bac Campania rifiutato.

IA - fiſ,

-

-
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fiſſeſedin Etruria inter Arnum,Tiberimque amnes, 6 mare

Inferum.La qual ſua ſenteza,forſe,nacque da quell'altra pur

ſua, che gli auuenimenti, i quali non ſiano ſtati diſſimili non

furono più che vn ſolo, per la qual maniera ſtimò vn ſolo

anche Euandro & Enea. Io non prenderò a parlar di queſta

Pº 4º ſua regola,mà riſtringendomi al caſo noſtro,parmi che per

".A" queſta ſua opinione ſi hauerebbe a dire, che nè men gli

, Etruſci hebber dodici città nel Pò, à quali egli non lenic

derno affer ga: benche con molta ſtranezza vuole, che quelmodo di

mº, e negò Republica nol portarono ſeco gli Etruſci, i quali in ſua opi

".º nione paſſarono dal Pò nell'Etruria;mà che l'appreſero nel

ſi.", la ſteſſa Etruria da Pelaſgi appreſſo de quali ſi eran ricole

coſtume. rati,fuggendo daGalli; per la qual maniera negò ancora

à Dionigi Halicarnaſeo,che quellagente era già eſtinta più

di 6oo anni prima,8 fin da tempi de'Troiani,né ricuſando

- che gli Etruſci,8 i Pelaſgi,nationi diuerſe:quelli nellecon

trade del Pò, queſti nell'Etruria,haueſſer hauutovn mede.

ſimo coſtume da lui negato a noſtri Etruſci,che è di quelli

medeſimi del Pò,come à lui piace, è di quelli dell'Etruria,

come ci inſegnarono gli antichi autori,i" Certamentº

Il Cluusriº prole.Le ſue parole ſon queſte. Hi igitur antiquailius Ein

ii" ºria Circumpadane fuere fines. Hoc terrarum ſpacio iaminº
gg list oe antiquiſſimis temporibus duodecim eos conſtituiſſe interſe Di

naſtias, ex quibus poſtea in nouam interApenninum, Cºmº

Inferum Etruriam totidem colonias deduxerint, cim Liniº

iPlutarchus, tùm Polybius teſtatur. Et appreſſo. Nihiligiº

certius, quàm dittorum Pelaſgorum Tyrrhenorum partendº

cem habuiſſe nomine Tarchonem (riputò egli Tirreni iPelaſ,

gi, & ch'eſſendo prima paſſati dalla Teſſaglia nella Lidº

º peruénero poi dalla Lidia nell'Italia; & Tirreni gli Etruſci,
chiamati a quel modo in via di Dionigi dalle Tirſi; ciò è

dalle torri) eumque poſterioremiſtam interApenninum, Titº

rimaue, 3 mare inferum Etruriampulſis indepriſtiscultoriº

* Fmbris,in duodecim populos diſtinxiſe Cesì il Cluuerio,facen

do come vn Centone de'detti degli antichi hiſtorici,º co

chiudendone racconti diuerſi da loro, ilche ben ſuol farſi

quaſi da ſcherzo de'verſi altrui,mà non già da ſenno delle

altrui opinioni. Col numero duodenarie, non sò per qual
occulto miſtero, per ſeruitmi delle parole divuºinel

- - lib.
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lib 4 della Lingua Latina, multa antiqui finiebant. Et Dio- si fa pure

doro Siciliano appreſſo Fotio nel Cod.244 della Bibliote- ºerº

caſi perſuaſe, che Mosè diſtinſe il popolo Hebreo in dodi- "7".

ci Tribu per hauer riputato quel numero perfettiſſimo. Tal- t" i

che gli Etruſci Campani poſſono crederſi, che per proprio di mottami,

coſtume della ſorgete è almeno,che ſeguendo la opinione º.

comune, diſtingueſſero la loro Republica in dodici città,

òci piaccia chiamarle popolationi.

X CAPVAcomunemente creduta città degli Etruſci,

fu la loro metropoli nella Campania Felice,d nel

la Campania antica:eſſendo,al parer dialcuni ſta

ta da lor fondata alquanti anni prima,che Romolo

baneſe edificata ROMA. -

Della Republica degli Etruſci di là dell'Apennino diede Gli Etruſe,

Plinio Secondo il principato a Felſineſi, 8 di quella degli iſtituirono

Etruſci dell'Etruria il Cluuerio il diede à Vetulonieſi,8 ra- º4º 4 º

gionandone altra volta, il diede aTarquinieſi, mà quei me- :: :

deſimi ſudetti autori fecero della Republica degli Etruſci , ai

della Campania i primi i Capuani. Non mi ſara graue ri-za degli in

Peterne di nuouo le parole di Strabone. Hos quùm duodecim tichi esteri.

ºrbes condidiſſent, que cuntiarum velut caput effet, Capuam

ºcupaſſe.Di ciò no fù,ch'io ſappia,dubbitato giamai fiche

i medeſimi Etruſci di Capua ſarāno ſtati quei Capani(dicoſi

latinamente i capuani a queſto modo) i quali da Plinio frà
gli altri popoli della Campania furono ſenza internallo

dopo i Tuſcimentouati. Habbiamo teſtimoni di queſta ,

Prerogatiua di Capua altri autori ancora 3 ma non è ben

certo,ſe alcuni di eſſi inteſero de'tempi,de'quali hora trat

tiamo,eſsédo manifeſto,che altri ciò diſſero parlado de'ſe

coli ſeguenti:la qual diſtintione non conoſciuta da moder

ni, non fù nè men notata nè da Strabone,nè da Plinio; la

onde parmi vedere frà queſta caligine, come advn bailu

me, altra ſerie delle noſtre coſe, 8 aſſai diuerſa da quella ,

che propoſtaci dagli autori antichi, ſi ha per molto vera -

Può attribuirſi a quei tempi degli Etruſci Capuani, che º Auſonio i

aonhaueano ancor prouata ſiniſtra fortuna, quelcie Auſo:luſtrato.

N n n n n1O
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nio nel catalogo delle città diſſe, non douerſi di Capua,

tdCCle.

» Nec Capuam pelago,cultuque,penuque potentem,

-- Delitiis,opibus famaque priore ſilebo.

Et ne fù ea Mà dei tempi di più di vn ſecolo più baſſi, ciò è di quelli

" della ſeconda guerra Cartagineſe, quando le coſe di queſta

della i. città, diuenuta, ſe a Liuio crederemo molti anni prima de

da guerra, dititia de Romani, non eran più in quel grado antico, rº

Cartagineſe gionaua nel lib.23 lo ſteſſo autore. Introduſſe egli il Roma

no conſole Terentio Varrone a riſponderà gli ambaſcia

dori Capuani dopo la giornata a Canne ancor queſte frà le

altre parole. Trigintamillia peditum,quatuor equitum,arbi

tror,ex Campania vos ſcripſiſe Et non molto appreſſofe che

Magone raccontando nel Senato Cartagineſe i progreſſi di

Hannibale in Italia, haueſſe detto, Capuam, quòd caput, non

, Campania modò: ſed poſt afflittam rem Romanam Cannenſipiº

ºſºgna italieſit, Annibaliſe tradidiſſe.Et di queſta ſua vltima di

" , gnità & non già di quella prima anche giudicarono, apº

maggiori ci rei mio,quelli antichi Romani, i quali appreſſo Cicerone

ta del mon- nella Orat. 2, contro Rullo tres ſolim vrbes in terris omni

do. bus,Carthaginem,Corinthum, Capuam, ſtatuerunt poſſe imperi

3rauitatem, ac nomen ſuſtinere; percioche di quella loro gº

loſia, & emulatione verſo de Capuani, di cui iui paraua

Ci quell'Oratore non ſi legge coſa veruna, che vada di pari

"con quei tempi più antichi. Et certamente Floro non si

iconia, interpretarſi in altra maniera, il quale à queſto dire di Ci

illuſtrati, cerone,S è quello di Liuio rimirando,accoppiò ambedue º

le loro lodi in vita in quelle parole nel c. 16.del 1.1. mentre

ragionaua della Campania,& delle città ſue. Vrbes ad marº

Formic,Cume, Puteoli, Neapolis, Herculaneum,Pompei, º ipſa

caput vrbium Capua,quondam intertres maximas, Remi,Car

benche faſe thaginemdue numerata. Strabone nel catalogo de'noſtri Pº

i "i poli dopo hauer parlato degli Etruſci di Capua,ſoggiº
re , da i che fu la Campania lortolta da Sanniti a quali la ritoiſero

, i Romani,ſiche per queſta maniera nel tempo della ſudettº

gr.sa o. guerra Cartagineſe queſta città no era in quel grado che ſe

fù attribuito da Liuio, da Cicerone, 8 da Floro : & nonº

meno quel ſuo racconto, come dimoſtrerò non molto º,

i preſſo , è concorde à quel che il medeſimo li" nel

- 1U -
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17.ſcriſſe della ſudetta Capuana deditione.Plinio cochiuſe Strabone di

il ſuo ne Campani, & tralaſciò i Sanniti; forſe, percioche º"º:

ºn ottennero la Capuana Campania hauendo anche tra i "
laſciati i Romani, ch'erau già diuenuti ſignori d'ogni luo- quali di
gone biſognaua far di eſſi ſpecial mentione;mà egli intan ſcorde d L.

to ci laſciò ambiguidel ſuo parere: ſe la ſignoria de Capua- ſºº da

ninella Campania fuſſe paſſata a Romani per la loro primaº".

deditione, a tempo delle guerre co Sanniti, o per la ſecon- io sec.

ditempo dell'amicitiaco Cartagineſi, delle quali parlò di ambigua

liuio,& ſi tratterà diſteſamente di qui a poco. Senza dub- ſentenza,

bioveruno ſi auuide Giouiano Pontano, non poterſi nega

ità Liuio, che i Romani furono ſignori della Campania , Laonde altri

dopo i Capuani; 8 ſi auuide ancora, non poterſi negare è ſºlº

Strabone, che appreſſo a Capuani la dominarono anche i" pri

Sanniti;ſiche penſando porre accordo a queſta lite, diſtinſe º, pignora

il dominio de Capuani da quello degli Etruſci,non men di agi etru

tempo, che di hereditaria ſucceſſione, 8 con vn racconto ſe queſtº lº

del tutto nuouohauendo detto nel lib.6 della Guerra Na- "º”
Poletana, che oſci Padiaccole, 3 pulſi ipſi ſuis Opicos è ſedi- puanº,

busPepulere: hos deinde Cumani: ſoggiunſe, che omnem poſt Giouiano

ºgrumademere Etruſciac variante fortuna,Samnites Etru-pontano ri:

ſi;& igs deinde agris Samnites bos eiecere Campani, quorum fiutato.

ºreps fait vrbs Capua: non mettendogli à conto, che i

9apuani non furono vin popolo frà quei Campani, ſignori

ºla Campania,eſſendo itati i medeſimi,che eſſi Campani,

"popolo di quelli dodici degli Etruſci, 8 di loro il

PO,
-

Ma qui io veggio de qualche notitia di que

i"si
- Etru ci ded i

manifeſtamente ragionato, nè Strabone, nè altro antico ci citta,bera

ºre,chi potrebbe hora indouinarne i nomi? Non molto ignote nella

ºietro s'in teſe da quel Geografo, che furono lor cittàº nº

ºculaneo & Pompei,8 parimente per lo ſuo dire ſi notò i": º.

ºel ſecondo Diſcorſo, che Sorrento fu de' Campani, ilche , pi, ".

Pºinterpretarſi de Capuani Etruſci,ò dicaſi degli Etruſci ...,che p
dellaSampania. Fù degli Etruſci ancor Nola, & il noſtro detta l' e

Nºioſo del tempo,die, eſſerne ſtato qualche diſparere; º

ºonde di più della città della Campania Capuana, anche

ottennero quelle del tratto Nolano, 8 dei Nucerino. Do

- N nn n 2 mi
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cº”eranº minando ſimilmente il proſſimo campo, il qual giungeua,

f", º º fin al fiume Silaro, & al in poi fu habitato da Picentini, vi

“º” edificarono Marcina; & parmi, che Strabone hauendogli

dato il nome di Campania antica, volle accennarci, che nel

lor tempo, è quella, 8 quelta noſtra Campania compren

detani in vina ſola regione, per la quale le loro dodici cit

ººº tè, connien crederſi che furono collocate. Et ſe S. Paolino

i Nolano, quando nel Natale 3. di S. Felice ci propoſe quella

S,o il ſua Campania dal fiume Sarno oltre il Liri fin all'Vfentela

r/ente, qual non fu giamai: l'haueſſe deſcritta per l'oppoſto modo

dal fiume Liri, è pure dal Volturno oltre il Sarno finalSila

ro,egli aſſai acconciamente ci hauerebbe deſcritta queſta ,

de'noſtri Etruſci;poſciache attribui anche alla ſua le dodi

ci città quaſi che di queſta haueſſe per ogni maniera parla

S; Paolino to. Mà frà troppo anguſti confini la riſtrinſe il Capaccio,

ººººº quantunque nel reſto non falſamente eſaltò la moltapo.

tenza del Campani Etruſci dicendo nel cap.2 del lib.t.del

l'Hiſtoria Napoletana, Tyrrhenos hic plurimum viguiſſe, qui

duodecim ciuitates incoluerunt,Capuam,Cumas, Puteolos, Her

culaneum, Pompeios, Atellam, Calatiam, Caſertam, Caſilinum,

Nè fà - Volturnum Sidicinum. Queſte città furono della Campania

gi Felice; mà di più ci furono delle altre, nè tutte di lormi

nori. Per qual ragione adunque hauendo egli mentouata a

Sidicino, tralaſciò Seſia, & Cales? & con Hercolaneo, S.

Il Capaccio Pompei non mentonò Sorrento, 8 Nocera? & molto più

in più modi Nola º Le tralaſciò, forſe, percioche ſouerchiauano il nu

notato mero delle dodici,ò pure percioche non furono degli Etru

ſci? Mà Caſerta,città nuoua,qui non hauea verun luogo,nè

ſon dodici queſte, che ci propoſe, nè degli Etruſci fù in al

cuna guiſa Sidicino. Dodici, al parer mio,furono le loro cit

tà più principali: che l'altre di più di quel numero, è furo

no piccioli caſtelli nel territorij loro, è vero hebbero altri

più nuoui fondatori. e

fi Capua intanto, ſecondo il medeſimo dire di coloro, che

i." la ſua maggioranza ſopra lor tutte ci raccontarono,douette

autori “ Ca- dalla ſteſſa gente eſſer fondata;della quale opinione,toltone

Pua fù edi- il diſparere del tépo,& dell'origine del ſuo nome non ne fà

" ºgº altra frà gl'Hiſtorici,nè già frà Poeti,la più comune:8. po:

º trebbe elia anche riputarſi la più vera,attendendoſi, che nº

COFl-.
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contenga nulla di fauoloſo,& che di nulla ripugni à gli al

tri racconti,sì delle coſe del reſto de'noſtri popoli, come di

uelle de popoli foraſtieri. A gli Etruſcii attribuì,come ſi Plinio Sec.

è dichiarato è dietro, Plinio Secondo;il quale nel dominio ºmpºnio

della Campaniafe loro ſucceſſori i Capuani, 8 ſe ſi accetti"ci

quella lettione de ſuoi codici ſcritti a penna, anch'egli fà "vi,

di quel parere, che il ſuo nome nacque dalla prerogatiua a serio"

di eſſer capo di videci loro campi, cheran dodici col ſuo concordi.

Da Pomponio Mela nel cap.2 del lib.2 fu creduta con aſſai -

fermo dire à Tuſcis condita Liuio nel lib.4 la chiamò Etru

ſcorum vrbem. Il noſtro Velleio ſcriſſe nel lib.1. non eſler di

ciò ſtato diſcordie Catone da alcuni altri autori, de quali

tacque i nomi,fuor che del tempo:hauendo dato ſegno che

ancor lo ſteſſo era il parer ſuo. Et Seruio hauendone riferi

te nelle chioſe ſopra il lib, 1o. dell'Eneide di Virgilio varie

altre opinioni,finalmente non dubbitò di conchiudere, che

conſtat tamen eam à Tuſcis conditam:perſuaſone peramuentu

ra,che le hiſtorie de fatti del Capuani eran concordi a que- - -

ſto dire.Nicola Damaſceno ſcrituendo appreſſo Ateneo nel 1ººſſeº

lib.4.che i Romanigladiatorum ſpeciacula, non ſolum publicis:º":

ladis, Theatris,populiquefrequentia, 3 celebritatibus edunt, reni fa,

a Tyrrhenis inuetto more: ſed etiam interepulas: inteſe per parimente a

Tirreni i Capuani de'quali fu primieraméte quel coſtume di dettº Tirre -

dar frà conuiti gli ſpettacoli de gladiatori, come ſenza di-"ºpº:
ſcrepanza affermarono il ſudetto Liuio nel lib.9.Strabone s

nel lib,5. & Silio nel lib. I 1, talche il medeſimoAteneo nel

luºgo allegato non parlanº di altri peculiari Campani, che Nicola Da:
de Capuani,quando diſſe, che è Campanis quidam ſuper con-maſe Ate

miuia ſingulari certamine digladiantur. Tucidide nel lib. 7. neo, Tucidi

chiamò Tirreni quei medeſimi ſoldati, che da Diodoro Si- de º ºº:

ciliano nel lib. 13. & nel lib.14 furono appellati Campani,i".
- - - -

-

- - - - - - -

º

quali haueano militato a fauor degli Atenieſi contro i Si-8 i

racuſani nel tempo della guerra Peloponneſiaca,comincia

ta intorno l'anno 32o di Roma; il qual Diodoro anch'egli

nel lib. I 1 chiamò,sio non erro,i Capuani colnome di Tir

reni,raccontando, che i Cumani, da eſſi trauagliati, ne ot

tennero vna nobil vittoria nel conſolato di Ceſone Fabio,

& di Tito Virginio, che fù di Roma l'anno 274 percioche »

quel tempo aſſai ben ſi raffronta con quello delle guerre ,

ch'eran
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ch'eran già nate frà l'vna gente, 8 l'altra, 8 perſeuerarono

che non per per aleuni altri anni. Potrebbeſi anche giudicare, che per

".t:a" queſta loro diſcendenza dagli Etruſci, i quali, come affer

3", mano Herodoto nel lib. &loscoliaſte di Pindaro ſopra,
poi amici de l'Ode i de'Pitii furono amiciſſimi de'Cartagineſi,haneſſer

cartagineſi, più facilmente ricongiunta l'antica amicitia con Hanniba

gº º º legilche parrebbe via più vero, hauendo parlato quello Sco
lº i liaſte del medeſimi firreni,deſcrittici dal ſudetto Diodoro

nel citato lib. I 1. & da me interpretati per Capuani. Mà

ciò ſarebbe di voler trarre da vn raccòto ambiguo vn altro

del tutto oſcuro: & non già di voler aggiungere maggior

probabiltà ad vn ambiguo con vn altro più certo: eſſendo

queſto, che attribuiſce la fondatione di Capua a gli Etruſci

il più certo di ogni altro, il qual frà gli antichi autori fu il

iti comune.

fà da alcu- Ne fù ben del tempo,come iodiſſi,vn gran diſparere:ha

ºº uendola alcuni creduta alquanto più alta della fondatione

ſ": di Roma attribuita a Romolo & altri hauendola riputata

ai , quaſi di tre intieri ſecoli inferiore. Il noſtro Velleio dopo

anni ſopra , hauer parlato nel lib.1. dell'età del poeta Heſiodo, così ſe
quella di guì à dire. Dàm tn extermismoror, incidi in rem domeſticam,

º maximinueerroris, & multùm diſcrepantem autorum opinio

nibus; nam quidam huius temporistractu, aiunt, a Tuſcis Ca

puam, Nolamque conditam, ante annosfere DCCCXXX: qui

bus equidem aſſenſerim:ſed M.Cato quantùm differtº qui dicat,

Capuam ab eiſdem Tuſcis conditam, ac ſubinde Nolam; ſtetiſe

autem Capuam, antequàm à Romanis caperetur,annis circuter

- CCLX. quodſ ita eſt, cum ſint à Capua capta anni CCX L, ve

condita eſi, anni ſunt ferè D. Scriſſe Velleio la ſua hiſtoria a

, nell'anno del conſolato di Marco Vinicio Quartino, 3 di
Caio Caſſio Longino, il qualfì di Roma il 782: talche co

loro, i quali furono della ſudetta prima opinione , fecer

Capua quaſi di cinquanta anni più antica della medeſima

la quale Roma.Catone all'incontro,di cui diſſe Dionigi Halicarna

º" º ſeo nel lib. 1. che Italicarum vrbium origine accuratiſſimè

i" collegit,laonde con molta ragione il medeſimo Velleio ino

ia di più di ttro far gran conto del parer ſuo,contò ſol quaſi 26o anni

tre ſecoli dalla fondatione di Capua alla ſua cattiuità, quando fu pre
Pºººº ſa da Romani nell'anno del côſolato di Gneo Fuluio Cen

ti IE 2 -

-
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tumalo,8 di Publio Sulpicio Galba,che fù di Roma il 542;

per la qual maniera ella ſarebbe ſtata edificata intorno

l'anno 282. pur di Roma; & potrebbe parer vero,ſecondo

queſta opinione, quella del Cluerio, che gli Etruſci paſſa

rono la prima volta nella Campania nella lor fuga da'Gal

li, cominciata dal tépo del Romano Rè Tarquinio Priſco,

della cui ſtirpe ſarebbero ſtati queſti fondatori di Capua ,

di Catone, inferiori all'età di quel Rè di più di vn centina

io di anni. Piacque nondimeno al medeſimo Velleio quel Et ne fa ri.

primo dire, 8 ripreſe Catone del ſuo, così ſoggiungendo, preſo ſenza

Ego (pace diligentia Catonis diverim) vix crediderim,tamma-ººlerº

turè(frà lo ſpatio di cinquecento anni)tantam vrbem creuiſtº”

ſe floruiſe concidiſe,reſurrexiſſe. Ma io con pace del ſuo giu- -

ditio,non difficilmente crederei, ch'vna città, iſtituita fin ,

dalla ſua naſcita capo di molte altre, qual fu Capua, fuſſe º velleio,

potuta aſſai preſtamente creſcere è grande altezza, 8 perciò ,ºººº

anche lietamente fiorire; nè ricuſarei, che quantunque ella

faſſe ſtata antichiſſima,non fuſſe potuta ruinar invn tratto; º

poſciache, come notò Seneca nel cap. 27 del lib.3. delle ,

Queſt.Natur. vrbes conſtituit etas,bora diſſolut; & finalmen

te, che in vn ſoltempo di nuouo ripiena di copioſo popo

lo, che non hauea emuli, 8 per la dignità della ſua ſtirpe , -

era di autorità grande, come auuenne di Capua, dedotta »

colonia de Romani, fuſſe potuta riſorgere con egual cele

rità nel ſuo antico ſtato. Certamente ſe tutto ciò non ſia ,

vero: & ſia vero queſto,che Populus Romanus(come oſſeruò

Floro nel c. 1.del lib.I.) à rege Romulo in Caſarem Auguſlum

ſeptingentos per annostantùm operum pace,belloqueg ſlit, vi ſi

quis magnitudinem imperi, cum annis conferat, acta, con vltrà

putet : lo ſpatio di 5oo anni dalla naſcita al riſorgere di

Capua, frà la qual città, 8 Roma, già ſignora del mondo,

non può cader paragone, è non dee parere improbabile, è

dee riputarſi marauigioſo al pari del ſudetto periodo del

l'ingrandimento della Republica Romana. Adunque,ò fù

vera l'opinione di Catone o non fù ella baſteuolmente im- Ma può egli

Pugnata da Velleio Mà ſe contro d'un graue autore antico fºtº º

Rºgiuſtamete opporſivn'altro non mengraue al quale ſia"
ſtato permeſſo da qualche ſua minore antichità, di hauer non men gra

fataisºlanisicreata Dionigi Halicarnaſco colui, ue.

-- - - che
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che,forſe, più felicemente difenderà gli autori, da velleio

mal difeſi; il quale nel lib.7. racconta, che in Capua,è ap

preſſo de Capuani ſi ſaluarono alcuni Cumani, fuggiti dal

loro Tiranno Ariſtodemo, che occupò quella Tiraaniado

poventi anni della vittoria, ottenuta da medeſimi Cumani

cótro gli Etruſci,gliVmbri, i Dauni,3 gli altri nella Olim.

piade 64, & la riteneua tuttauia nell'anno del conſolato di

Tito Geganio Macerino,8 di Publio Minucio,ch'era il 161

di Roma,8 il 14 della ſua medeſima Tirannia;& ſoggiun

. . ... ge, che poi ſimilmente alcuni Capuani furono in loraiutº,

i"" fiche in pochi giorni fà preſo,Sc vcciſo. Il ragionamento di

"Dionigi è alquanto lungo e puo baſtarehauerne accennº
- 'to quanto a noi quìgioua. Her la fuga degli eſuli Cumani

in Capua,città degli Etruſcigente inimica, è ragioneuole»

aſſai, nè ci cotradirebbe eſſo Catone;mà di quà habbiamo

ch'ella era già ſtata edificata prima dell'anno,da lui credº

to; nè potrebbe dirſi, che lo ſpatie dall'Vn tempo all'altro

non fù molto grande : eſſendo douuto eſſer grande quello

dalla ſua fondatione ad vn tal fatto; talche potrebberoha

sì, forſe,nsuerci detto il vero coloro che quaſi di 32o anni la fecerº

feſeabio dei più antica di quel che egli ſi perſuaſe.Nondimeno ionò fa:

la ſua fan cilméte acconſentirei,che ad vno autor cotanto ſtimatoſi

ti º debba negar ogni fede; parendomi, che il ſuo dire non i

i" molto diuerſo da quello di Diodoro Siciliano,3 di lui,
- i quali con leggiera varietà del tépo ſcriſſero,che fù Capua

edificata nel principio del quarto ſecolo di Roma, hautn

do inteſo d'wna certa ſua ampliatione, della quale non mol

ſto" à ragionare. -

alcuni sen. Di più della varietà, che ſi è già dichiarata, furono anche

ſarono,che e diuerſi i pareri dell'origine del ſuo nome frà quei medeſimi

pºſer 1ºrº autori, i quali non con vario racconto fecero gli Etruſcii

"ſuoi fondatori. Alcuni attendendo la ſua degnita perſº
#: i" quale ella era ſtata la prima delle loro città in queſta regio

nerla fatta ne, facilmente ſi perſuaſero, che fù detta Capua con latino

capo della ſignificato quaſi delle medeſime città capo. Altripeſarono

ºrºº la ſua etimologia eſſer diſceſa dall'Etruſco vocabolo. Ci

pys:benche non tutti ad vn modo.Capuam inCampania(diº

ſe Feſto) a Capy appellatam ferunt, quem à pede introrſis curº

uato nominarunt antiqui noſtri Falconem nocant Et Serpione

- - lgo
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luogo allegato non molto à dietro. Conſtateam i Taſcus con- Et altri, che

ditam de viſo Falconis augurio, qui Tuſca lingua Capys dici- ſi i

tur,vnde eſt Capua nominata.Mà di altro sétire furono quel- i. º".

li che riputarono,eſſerſi chiamato con quel nome nell'Etru

ſca lingua l'autore della ſua fondatione per la tortezza, 8.

curuatura de'ſuoi piedi nella guiſa che gli hanno i Falconi. -

Alij (ſeguì a dire pur Seruio) à Tuſcis quidem retentan, ci fi ".

priàs Aliternum vocatam (ſcriuaſi, Volturnum, come ſi è di- 6,ri l'Etru

moſtrato nel ſecondo Diſcorſo,8 di qui a poco dimoſtrerò ſcofa, fon

aa

º

di nuouo)Tuſcos à Sannitibus exacios Capuam uocaſſe,ob hoc,

quòd banc quidam Falco condidiſet, cui pollices pedum curui

fuerunt,quemadmodum Falcones aues habent; quos viros Tuſti

Capuas(ſono ſcambieuoli le lettere.T.& V.)uocarunt.Io non

prendo quì ad eſſaminare ciò che in queſte vltime parole »

ci propoſe Seruio, che primieramente Capua fuſſe ſtata a

detta. Volturno: douendo farlo di qui a poco in luogo più

opportuno; S. quì mi baſta, che in ogni guiſafù riputato

Etruſco quel Capi,che dal ſuo le impoſe queſto nome: ha

uendol Liuio chiamato Sannito, il quale di ciò preſe in

datore

A torto da a

alcun ripa

tato sannite

ganno in varie maniere,dicendo,Volturnum Etruſcorum vr

bem que nunc Capua eſt ab Sammitibus captam:Capnamque ab º

duce eorum Capye,vel quod propius, vero eſi, a campeſtri agro, -

appellatam. Donato Acciaiuoli,che ſcriſſe la vita di Hanni

bale ſotto il nome di Plutarco, 8 imitando il ſuo coſtume, Liuio rifiu

colſe la maggior parte delle coſe dal medeſime Liuio,ò n6 tato. Dona

ben appreſe,ò più toſto tacitamente ripreſe quel ſuo dire ; º Aciº:

percioche ſeguendo il ſudetto ſuo racconto affermò, bancº

Etruſcorum coloniam,Volturnum primò,Capuam deinde à duce

eorum Capye,vel quod propius verò eſt à campeſtri agro appel

latam conſtat. Di tutte queſte opinioni può parer molto più

vicina al vero quella che attribui la ſua etimologia preſa ,

dalla lingua Etruſca, a gli Etruſci ſuoi fondatori. Mà ella ci

fu propoſta di due maniere: & come potrà hora ſaperſi,

qual di eſſe ſi habbia da accettare?8 qual da rifiutare? Gli as d'vn lo

antichi Capuani douettero hauer per fermo che il lor fon ,
datore fa chiamato capi; percioche per molte età ne mo- mi ci

itrarono il ſepolcro, il quale non potremo negare aSueto- fermarono il

nio,ò pure à Cornelio Balbo, da cui egli il preſe, ch'era ſta- ſºlº

º veraceaiente d'wn huomo,appellato a quel modo:ſe nel
X. - - O o o o reſto

Capuani.
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reſto quel ſuo racconto può parer fauoloſo. Cum in colo

mia Capua (diſſe Suetonio nel cap.81.del lib 1.) deduttilege

- Iulia coloni ad extruendas villas ſepulchra vetuſtiſſima disiſce

rent, idque eo ſtudioſius facerent, quòd aliquantum vaſculorum

operis antiqui ſcrutantes,reperiebant: tabula anea in monumen

to, in quo dicebatur Capys,conditor Capua,ſepultus , inuenta

- - - eſi,conſcripta litteris,uerbiſque Gracis,hac ſententia. Quando,

- - oſa Capys detetta eſſent, fore, vt Iulo prognatus more con ſan

-- guineorum necaretter, magniſgue mox Italia cladibus vindica

retur; cuius rei ne quis fabuloſam, aut commentitiam putet,

deſcrittesi autioreſ Cornelius Balbus familiariſſimus Ceſaris. Fin quà

".º Suetonio, nel cui dire ſi poſſono oſſeruar molte coſe. Quel
ia da vn ». - - - - - -

,Cornelio Balbo,per cominciar da lui primo autore di que
ºgo ſta hittoria, ſcriſſe in vin libro di Efemeridi i geſti del me

deſimo Ceſare, la morte del quale era dimoſtrata da quel

vaticinio; & di quella ſua opera fe mentione Sidonio nel

l'epift. 14 del lib.9. Mà l'eſſer egli ftato cotanto famigliare

- di Ceſare,ilche anche può ſcorgerſi dall'epiſt.3 del lib.2.di

- - - Cicerone ad Attico, in qual guiſa può aggiungere maggior

Suetonio certezza al ſuo racconto, la cui notitia dipendeuada alcu

nºtato ºrna ſua famigliarità co Capuani ? Forſe ſarebbe potuto ei

i" l" ſerne maggior argomento queſto, che Capua, già dedotta

tos colonia dal ſuo amico, fuſſe ſtata nella ſua clientela,che di

lui parmi appſito douerſi intendere la ſeguite antica iſcrit

tione, ch'habbiamo nella piazza delli Giudici, eſſendo egli

ſtato conſole con Publio Canidio dopo quattro anni, che

Ceſare fu vcciſo.

L. C O R N E E I O L...

BAL B O CO S. PAT R...

Ds, D.

ai qual sen Adunque Cornelio non parlò di coſa, che à lui non fuſtº

ne diſſe co- potuta eſſer ben nota,come può anche à noi eſſer noto, che

ſe ºr ſº i ſepolcri de Capuani più antichi, quaſi di gente inimica:

"“ ſecondo il detto del Giuriſconſulto Caio nella leg 4 del

- Tit.12 del lib.47.de'Digeſti n6 eran ſacri appreſſo denuo:

mi Romani coloni. Di così antico ſepolcro,cheipiº
cl.

r

i

i

;
º
-

;

N º

º
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del Capuano fondatore, ſon facili eſempi quelli del fonda

tori di altre città, che per lunghiſſimi tempi furono anche -

conſeruati intieri, come quello di Partenope in Napoli,

mentouato da Strabone nel lib. 1. & nel lib. 5; quello di va

compagno di Hercole in Rieti,del quale parlò il medeſimo

Suetonio nel lib.8 nel cap.12.della Vita di Veſpaſiano:an

cor quello di Filottete in Turino, deſcrittoci da Giuſtine

nel lib.2e; & finalmente quello di Bianore in Mantoua, del

quale habbiamo autore Virgilio nell'Egloga9. Nè men ci

mancano degli eſſempi di antichiſſime iſcrittioni in lingua

Greca fuori della Grecia quì frà noi; percioche ancor da e

Romolo,per teſtimoniaza di Dionigi Halicarnaſeo nell.2.

fa à ſe ſteſſo alzata vna ſtatua cum rerum d ſegeſtari elogio,

Grecislitteris ſcripta;& lo ſteſſo autore riferiſce nel lib.4.ha

uer egli veduta in Roma vina colonna nel tempio di Dia

na,già fatta ſcolpire ſimilmente di caratteri Greci dal Rè

Seruio Tullo; & è queſto aſſai certo, che quella lingua in e

Italia, & nel Latio, & in Roma,anche in tempi altiſſimi fà

molto comune. Talche nè il racconto di Balbo, nè quello,

de Capuani contien coſa, che poſſa parer men vera. Ri- siche potreº

marrebbe adunque à vederſi, ſe quel ſepolcro debba ripu-º: ºri .

tarſi dell'Etruſco Capi degli autori citati da Seruio,ò vero ei"
del Capi Albano di Eutropio, è più toſto del Troiano di i"

Saluſtio, di Celio, 8 di Virgilio : che del malinteſo Capi

Sannito di Liuio non biſogna penſare. Quando ſi voglia e

attendere, che la diſciplina del vaticini, fù propria degli

Etruſci, potrebbe crederſi, che quel ſepolcro fu dell'Etru

ſcoſe per alrro fuſſer pari le ragioni, di poterſi attribuire à

ciaſcuno del ſudetti Capi. Et ſe mi ſi dimandaſſe per qual

ragione quello indouino Capuano fondatore vsò nel ſuo

vaticinio più toſto la lingua Greca, che la ſua . Riſponde- il cui nome

rei,troncando lunghiſſime queſtioni che la ragion fù quel- nella lin

la ſteſſa per la quale il nome Capys dinotando nella lingua gºººº

Etruſca alcuna coſa curua, ſignificava anche nella greca ".
" che era ritorto,pronuntiandoſi ſecondo la varietà de' gasri al

ialetti alquanto più pieno,come ſi ſcorge per non abbon-par, che nel

dar in coſa facile di molti eſempi, nel nome dell'anima- le Etrºis

letto, chiamato Karina Campe; il quale nel muouerſi ſi ri-" º

torce & di ſe forma come vn arco Nè lo ſteſſo Liuio,il qual “
M. - O o o o 2 Par
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fiaonde Ca parlando del nome di queſta citta, affermò molto fran

" camente, che propius vero eſi i campegri agro appellata»:

minarſi dal ciò è dalla voce, campus : o ch'egli n'haueſſe negato per

zoze latino fondatore qualunque Capi & sincenderebbe così del San

campus mito, da lui propoſtoci, come dell'Etruſco, dell'Albano, 8.

del Troiano;o che ha uefſe ſol rifiutata la ſua etimologia :

º ºº nuocerebbe al dirmio;percioche è forza, ch'egli hadeſſe,

i. (in creduto, eſſerſi Capua primieramente detta Campua, ilche

Pua. non men potrebbe penſarſi del nome di Capi, il quale per

altro modo futſe tiaco chiamato Campi; taiche la ſua eti

mologia non eſſendo potuta eſſer punto più vera dell'al

tra ſarebbe vero ben queſto, che quel vocabolo egualmen

te nella lingua Greca,che nell'Etruſca,fu d'vn medeſimo ſi

at Campa-gnificato. Ancor Varrone appreſſo Seruio ſopra il citato

º il turno lib. 1o dell'Eneide di Virgilio, diſſimulando peraltro, che

ſi il nome del campo Campano diſcendeua da quello di Ga

º“ pua, benche altra volta non ricuso, che il deriuatiuo di Ca

Varrone il pua era Campano, 8 non già Capuano, 8 ne recherò le pa.

luſtrato.Ser role hor hora: per ogni maniera ſtimò propter celi tempe

uio difeſo, riem, cº ceſpitis facunditatem campum eundem Capuanum ſi

"º uè Campanum dittum,quaſi ſinum ſalutis, fructuum:haten

"; i; da atteſa la curuatura de monti, i quali il cingono nella ,

ciato. forma di vn ſeno;del che non auuedutoſi il Cluuerio,ripre

ſe Seruio nel cap.1 del lib 4 dell'Italia, quafiche non haueſ,

ſe riferita fedelmente la ſua ſentenza cum nulla ratio verbis

inſi;quantunque egli nel reſto, cofne di quà può ſcorgerſi,

non hauendo conſiderato nulla di queſto, diſſe di non dub

bitare, quin aliqui Latinorum ſcriptores tradiderint, a campo

se vrbem initio diffam fiaſ, e ampuam i poſted verò depranato

- - vocabulo Capuam. Non è adunque improbabilcoſa che in

opinione di coloro i quali attribuirono agli Etruſci la Ca

puana fondatione, eſſendo ſtato detto Capi il lorduce dal

la tortezza dei ſuoi piedi, haueſſe egli denominata queſta º

città dal ſuo nome,8 ci haueſſe anche hauuta ſepoltura la

ſciando io poi ad altri il giudicare,come quel vaticinio fuſº

ſe potuto farſi da huomo di religione ſuperſtitioſa,permet

tendolo la Diuina ſapienza alla qual ſola non è veruna co

fa celata. Ethora ciauuederemo, che per queſta guiſa di

rittamente furono appellati campani i cittadini dicº
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N.

& nella ſteſſa maniera ciò che alla n.edeſima città appar

teneua,ſiche ancor fu detta Campania la ſua regione. Al ſu- Eſſendo ben

detto Varrone inucro parue ſtrano di vn tal derivatino ſol erto, che i
uoi cittadi.

queſto, che fuori della comune Analogia non creſceſſe di "

vna ſillaba nella guiſa che da Roma ſi formaua Romano. Le ,".

ſue parole nel lib. 9 della Lingua Latina ſono le ſeguenti. Capiani,

Secunda diuſie eſt de his verbis,qua declinari poſſantiquòdalia

ſunt à voluntate,alia à natura. Voluntatem appello, cim vnuſ

quiſque à nomine alio imponit nomen,vt Romulus, Roma, Na

turam dico cim toniuerſi acceptum nomen abeo, qui imponit,nò

inquirimus, quemadmodum id velit declinari: ſed ipſi declina

mus,vt huius ::oma,banc Romam. Debis duabus partibus vo

luntaria declinatio referturad conſuetudinem, naturalis ad ra

tionem ; quare proinde ac ſimile conferri non oportet, ac dicere,

vtfit à Roma Romanus, ſic ex Capua dici oportere Capuanus, -

quod in conſuetudine vehementeragrotat,quòd declinantes im

perite, rebus nomina imponunt, à quibus cum accipit conſuetu- . a

do, turbulenta neceſſe eſt dicere. Itaque neque Ariſtarchus, nec -

ali, in Analogiis defendendam eius ſuſceperunt causà:ſed,vt di- -

xi, hoc genere declinando in tommuni conſuetudine verborum

egrotat, º langueſcit, quod oritur è populo multiplici imperito,

itaque in bocgenere magis Anomalia quàm Analogia. Fin quà Nè men ,

Varrone. Età me ſembra ſtrano, ch'egli haueſſe riputato il Campuani.

deriuariuo di Capua di buona Analogia eſſer Capuano: &

non haueſſe notato, che ſarebbe donuto eſſer Campuano; e

poſcia che non creſcendo d'una ſillaba era Campano, 8 non s...
già Capano. Et di più parmi che quella;da lui detta imperi-"ne Ilº

tia del volgo, ſarebbe potuta chiamarſi proprietà di alcune º

lettere, che in molti vocaboli derinatiui ſi mutano in altre Quintilia

lettere, d del tutto fi tralaſciano, come la chiamò Quinti- , si pli.

liano nel cap 6 del lib.1;laonde appreſſo Plinio Secondo nel mio sec ri.

c.3o del lib.15. Loretum in Auentino vocatur, vbiſylualauri ſcontrati

fuit,benche eſſo Varrone il chiamo Lauretum. Mà per ogni

modo i cittadini di Capua non furono detti, nè da Greci,

nè da Latini migliori in altra guiſa, che Campani, ſiche , -

Plauto,che volle capriccioſamente appellargli nel Triaum- i" -

mo. Campansgenus non ne mutò la ſteſſa formatione, mu- igi

tata molto dapoi da altri in quella di Capuiſes, & Capuani: , ,"

piegando la lingua Latina al ſuo occaſo. Campani. -

A V. I
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XI. I Sanniti, gente Italica i quali tolſero a gli

Etruſci la Campania antica, non poſero a Capua

queſto nome, la qual per lungo tempo babitata diui

ſamente in molte ville,etpoi nel principio delquar

to ſecolo di Roma raccolta in vna città, non fà det

sa giamai Volturno: nè da eſſi fà in verun modo

occupata, nèmen Cuma; ilche con la frande,che di

ceſi di Capua,fecer di Nola, é della ſua vicina a

regione- -

I Sanniti Tolſero la Campania è gli Etruſci,già diuenuti Capua

falſaºte ni, i vicini Sanniti, detti per altro modo Sabelli, 8 da Greci

" appellati Sauniti,gente Greca, ſecondo l'opinione di Giu
vrigine orre- n. - - - - - -

ci, Spartani, ſtino;& altri gli riputaronoriſtrettamente Spartani, che,

furono di furono rifiutati eſpreſſamente da Strabone nel lib.5. il qua

ſtirpe Saº le gli ſtimò Sabini,3 per ciò natiui d'Italia; del qual parc

"º re fu ancor Varrone nel lib.6. della Lingua Latina & Aula
italia.i Gellio nel cap.1. del lib.11: eſſendo anche ſtati Italici eſſi

Sabini,come dalle parole di Dionigi Halicarnaſeo nel lib.

3.& di Liuio nel lib. 1.raccolſe il Cluuerio nel cap.8.dellib.

2 dell'Italia contro coloro,che appreſſo Seruio ſopra illib.

8. dell'Eneide di Virgilio gli ſtimarono finilmente Spar

si natiui tani.Vibio Sequeſtro nel catalogo de'Popoli chiamò i me

Italic, an-deſimi Sanniti Oſci, & Giunio Filargiro diſſe nelle Chioſe

che si ſtima ſopra il lib.2 della Georgica del ſudetro Virgilio, che pri

i." mieramente furono appellati Auſoni: accettandoper que

i", ſta maniera ambigue che non furono foraſtieri, si potreb,
e auſi begiudicarſi,che ſe per Oſcis'intendano i comuni Opici, i

quali non furono diuerſi dagli Auſoni, eſſi anche nel reſto

non hebbero della loro origine più ch'vna medeſima opi

nione.Paſſarono inuero alcuni di quellagente dal loroSan

mio nella Campania,frà le quali regioni erano i monti,che

Non hauen-Strabone per la maniera, ch'hò dichiarata nel ſecondo Di

de, inteſº de ſcorſo,chiamò degli Oſci,& deSanniti, ma non douette la

2": intiera gete Sänitica appellarſi per loroagione, nè Auſoni,degli Auſo- , S pellari p z--- - - - - - - - - -

,lia " nè Oſci per la loro habitatione nella Cápania,gia da'inede

sampania, ſimi Oſci, 8 Auſoni habitata.Et di ciò queſto puòta"
- Q
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-
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-
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-

-

-

Lo ſteſſo Geografo, il qual riferi de'noſtri Etruſci Capua- a gli P Ltru

ni l'altrui opinione & per non hauerne recata veruna altra ſº cº º

ci dà a penſare,che fù pur quella la ſua,diſſe,eoſden Tyrrhe-". ſa

nos, cim per luxuriam ad molliciem ſeſe tranſdidiſſent,ſicut & i.i

regione ad Padum ſita pulſi fuerunt, ita Samnitibus Campania -

ceſſe,quos Romanipoſtmodò inde profligauerint. Et alquan

to appreſſo, dopo hauer deſcritte le città frà terra del lato

Occidentale della medeſima Campania fin a Capua,raccò

tando quelle del lato Orientale,ſoggiunſe queſte. Preterea -

Sueſſula,Atella,Nola,Nuceria,Acerra, Abella,aliaq; bisetià mi

mora opida,quorum nonnulla Samntibus attribuunt. Enimuerò

Samnites cim quondam in Latium, º ad Ardeam vſque ea

curſiones feciſſent, deindèipſam egiſſent, tuliſſentºue Campa

miam, ad magnam peruenerant potentiam ; quippè Campani,

alio qui dominis parere ſueti, facilè imperata faciebant. Così Etibenche,

Strabone,hauédo chiaraméte riputato il paſſaggio de'Säni- non ſe ne di

ti in queſti luoghi, eſſer ſeguito dopo le loro ſcorrerie nel "iº:

Latio,ma non ne diſſe più à diſteſo coſa veruna. Delle loro"

lunghe guerre co Romani nella Campania, & in altri luo- re.

ghi,ſon piene le antiche hiſtorie, 8 i tempi ne ſon anche,

aſſai noti, delle quali parlaua Dione nella Legatione37, di- Dione illu.
cendo, come ha il ſuo interprete, che exorta inter Romanos ſtrato,

ſeditione inteſtina, Metellus accerſitus fuit, iuſuſque cum Sam

mitibus, quibus poſſet legibus, pacem facere; nam tunc adhuc ſoli

Campaniam, 4 regionem vltrà Campaniam ſe porrigentem, lir

maleficiis infeſtabant. Mà Strabone inteſe delle prime; del º"e a

tempo delle quali qui a noi conuiene ricercare:8 Dione, ai ".
parlò delle ſeguenti, percioche i Romani Metelli viſſero ra, nata fra

niolto dapoi. Intele quel Geografo s'io non erro,de tempi lorº per l'e-
accennatici da Liuio nellb.7, il qual raccontò, che i San-" de'

niti moleſtando in guerra iSidicini, mal difeſi da Capuani,“

da lui anche chiamatifluentesluxu,voltarono contro di eſſi

l'armi;& hauendogli coſtretti a ricorrere all'aiuto de Ro

mani , ſi attaccò ſimilmente frà lor guerra nell'anno del

conſolato di Marco Valerio Coruo la terza volta,3 di Au-i"

lo Cornelio Coſſo,ch'era di Roma il 41o:eſſendo ſtati fin èio".
quel tempo amici Mà certamente fù de'Sidicini il campo illuſtrati.

Fregellano,come ci eſpoſe lo ſteſſo Liuio nel lib.8;& i San

niti moleſtando le lor coſe, douetteroperuenir depredan

A V.. do,
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do,come porta l'audacia, è il coſtume militare, fin ad Ar

dea;fra quali poi,S: i Romanipuò crederſi, che ſi ſtabili la

Quando poi ſudetta amicheuol pace. Rotta adunque di nuouo frà loro

de'", la guerra per la difeſa, accettata de Capuani,auuenne alfi

f:" ne quel che ſi è inteſo dal medeſimo Strabone,che da Ro

pr - mani fu ritoita à Sanniti la Campania,ilche nell'hiſtoria ,

pur di Liuio è molto noto. Et ancorio potrei a queſto Di

ſcorſo,ſecodo quel che propoſi,quì dar fine:mà eſsédo ſtate

anche altre guerre più antiche frà Capuani Etruſci, &i

Sanniti,deſcritteci dallo ſteſſo Liuio, delle quali quel Geo

grafo non par,ch'habbia parlato in veruna guiſa : nè egli

irauendole raccontate, al parer mio, con egual diligenza a

quella che vi ſi richiedeua ſarà ancor bene, non laſciar que:

ſta parte ſenza qualche offeruatione.

Tolſero i sa Scriffe Liuio nel lib.4 che nel conſolato di Caie Sempro

nºti a gº nio Attatino, 8 di Quinto Fabio Vibulano,che fu di Roma

-"i, il 33o peregrina resſed memoria digna traditur eo anno faſia,

i i, Volturnum, Etruſcorum vrbem que nunc Capua eſt,ab Samni

º". ania , tibus captam, Capuamque ab duce eorum Capye, vel quod pro

anti. 4 - piùs vero eſi, i campeſtri agro appellatam. Cepere autem, priº

bello fatigantis Etruſiis, in ſocietatem vrbis e agrorungue

accepti; detnde feſto diegraues ſomno, epuliſaue incolas vetere:

noui coloni notturna cede adorti. Di queſta hiſtoria non hab

biamo hora altro autor,che lui ſolo, la qual perciochenon

contiene vna ſol coſa, comuien andarla illuſtrando a parte

- à parte in qualche modo. Strabone, come ſi è detto,tacque

di queſte antichiſſime. Se prime guerre de Sanniti contro

de'noſtri Etruſci: mà hauendo mentonata la Campania

antica, in cui eſſi Etruſci fondarono Marcina : nè hauendo

inteſo della medeſima Campania,quando ſcriiſe, che i Ro

mani tolſero a Sanniti quelche eſſi haueaa tolto agli

i" Ettuſci Capuani, hauendo parlato della Campania Felice,

," della quale, 8 non già dell'antica, egli ſintilmente hauea

iarati deſcritti i precedenti habitatori: dee crederſi, che quellº

regione paſsò in mano de Sanniti per queſte guerre,se

cennate da Liuio, le quali eſſer douettero aſſai lunghe fin

che nò ſi compoſer poi le loro conteſe alquanto prima del

ſudetto anno 33o. di Roma nel modo eſpoſtoci dallo ſte,

ſo autore, ma interpretato nella maniera che dichiarerò"
Qui

S
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“quì à poco,dal qualanno cominciarono poi quelle altre più

nuoue. I Sanniti, per manifeſta ſenteza del medeſimo Geo

grafo, furono progenitori degl'Hirpini, & de Lucani, che

diuiſamente habitarono le regioni, diſteſe di là del San

nio,l'vna appreſſo l'altra verſo Mezzogiorno; &da Lucani

nacquero i Brutii, vltimi di tutti da quel lato, egualmente

di tempo,che di luogo.Mà qual gente haueſſe habitato pri

ma degli Etruſci nella ſudetta Campania antica,collocata

da vn lato frà la Lucania, 8 gl'Hirpini,non è chi l'habbia

detto paleſemente, nè molto à noi qui il ſaperlo appartie

ne.Furono iui finalmente mandati da Romani i Piceni in- Doue i Re

tornol'anno 463.di Roma come ſi notò nel primo Diſcor-º ºlº
ſo, dal qual tempo eſſi preſero & diedero a quellelornuo-, Pis

ue ſedi il nome di Picentini: manè men fin hora alcuno ha º

detto,qualgente vi era ſtata fin a quel punto: ſe gli Etruſci,ò

pure i Sanniti ? Adunque certamente i Sanniti in quelle Hauendola

prime guerre l'hauean tolte à gli Etruſci, che poi furono lor risolta,

Ior ritolte da Romani col reſto dei luoghi della Campa- al reſtº de

nia Felice nelle guerre nate per difeſa de Capuani, deſcrit-":
telargamente da inio e accennate in vabraue motto da "."
Strabone. I tempi camminan bene, 3 pur queſto ci dimo- campania.

ſtrò 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 poſſa deſiderarſi a -

di queſte coſe, cotanto oſcure, 8 così altamente taciute

dagli antichi autori. -

ioeſiderarei io nel reſto ſapere dal medeſimo Liuio, in ºſſerº ºa

quai maniera può eſſer vero, che Capua non ottenne que- i-i;
ſto nome fin al ſudetto anno 33o. di Roma , 8 che fin è tº voltar.

quel tempo fà detta Volturno,hauendone egli attribuita º no, ripugna

tuttauia à gli Etruſci la fondatione? Per l'antichità delno- a tuttº sºlº

me,da lui riputato nuouo, non mi auualerò delle opinioni"ſi
-- - - - - - - - pº

di coloro, i quali variamente attribuirono la fondatione di2,

queſta città al Capi Troiano, è Remo,figliuolo di Enea,3 ma.

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 ſteſſa loro varietà facilmente le rifiu

tarebbe per fattoloſe; eſſendoſi ancorveduto, che non con

ſenton punto alle più riceuute hiſtorie de popoli di queſta

(A . PP Pp re
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rie moltº più regione. Mà che riſponderebbe a gli autori, citati dal no

i" 9" ſtroVelleio, à Velleio medeſimo, a Catone, è tutti coloro,

Cerº"g" che Capua da Capi,ò vccello, è huomo, è dall'eſſere ſtata e

l'attribuiro- capo delle dodici città, la giudicarono appellata? i quali

no d gli Etru concordemente,non ſotto altro nome, che queſto, diſſero,

ſei. hauerla edificata i medeſimi Etruſei,benche del tempo no

haueſſer tutti ſentito ad vn modo. Di più, ſe Dionigi Ha

licarnaſeo è potuto eſſerci baſteuol teſtimonio contro il

ſudetto Catone,che di età troppo baſſa la ſua fondatione,

riputaua: molto più contro di lui può ſervirci,che fe il ſuo

Liuio rifiut

tatOa.

sente pa, nome molto più nuouo Direbbe egli,forſe,che anche Dio

ia, che alcu doro Siciliano nellib. 12: ſeguito poi da Euſebio Ceſarien

mi antichi ſe nella Cronica, 8 dall'Autore delle Olimpiadi nell'anno
ſtimarono aſ

ſai moderno
3. dell'Olimp. 85; non hauendo ſtimato di molti anni più

i, antico il nome de'Campani,nè men douette riputar più au:

Campani. tico queſto di Capua; percioche ſcriſſe (ſe ſi attenda la tra

duttione d'ºno ignoto ſuo interprete , ricorretta da Seba

ſtiano Caſtalione) che nell'anno del Conſolato di Marco

Genutio, 8 di Agrippa Curtio Chilone,che fù di Roma il

368, gens Campanorum in Italia capit originem, id ſorti

i - e ta cognomentum a fertilitate, 3 plamicie campi iuxtà finitimi.

Diodoro Si Euſebio replicò lo ſteſſo nell'anno 158o diAbrahamo,da ,

ºi" lui agguagliato all'anno, nel qual furono Conſoli Tito

i" Quintio Barbato, 8 Agrippa Menenio Lanato, che al ſuo

Olimpiadi, conto ſarebbe ſtato il 316. di Roma: ma al conto de'Ro

Ateneo, 8 mani Faſti, ch'io ſeguo,ſarebbe ſtato il 3 14. Le ſue parole,

"reſº latinº da S.Geronimo ſon queſte sens Campanorami
º Italia conſtituta. Quelle dell'Autore delle Olimpiadi,che ſo

no le medeſime, le laſcio . Nè può dubbitarſi,che ſecondo

queſta opinione ricusò Ateneo nel lib. 3. che alcuni verſi

erano ſtati compoſti da Heſiodo, al qual veniuano attri

buiti, ſeruitoſi dell'argomento,che è tempo di quel Poeta,

& per molte altre età ancora, non ſi era volito il nomede'

Campani, Hos profeti) verſus (così ragiona il ſuo interpre

te)alicuius eſſe coquipotius,reor,quàm Eſiodi elegantiſſimi Poe

tae ; etenim vmde cognoſcereis potuit Parianorum vrbem, aut

-

Byzantium, aut Tarentum, aut Brutios, ac Campanos,multis

annis, e' etatibus illis antiquior? Di più parrebbe, che della

medeſima nuoua denominationedi Capua, haueſſe voluto

- intenz
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intender Catone,che la ſtimò edificata intorno a 26o anni

prima, che fuſſe ſtata preſa da Romani, ilche viene nell'an

no 282. di Roma; ſiche, 8 Diodoro, 8 coloro,che il ſegui

rono,& Catone, 8 eſſo Liuionon variamete del fatto prin

cipale, benche di alcun ſuo accidente, 8 del tempo con ,

leggiera varietà, par,ch'habbian ragionato. Etinuero io Aà queſto

ben mi accorgo, che frà quelli anni, ſcorſi dal 282. fin alſº ºº.ſi.

33e di Roma,frà quali furono compreſi da ſudetti autori"ſili
i raccontati nuouiauuenimenti di Capua,ella fe gran mu-ne,preſa per

tatione nell'opinione di chiunque la ſtimò più antica: ma alcuna loro

ch'haueſſe in quel punto ottenuto queſto nuouo nome º, ampliativº,

parmi,che fù detto da Liuio ſolo: hauédo Diodoro ragio

mato di ogni altra coſa: & Catone, 8 Ateneo hauendo,for

ſe malaméte appreſa quella medeſima hiſtoria, che da eſſo

Diodoro, ſe per lo lor dritto ſi prendan le ſue parole, ci fù

ſcouerta, & da tutti gli altri fu tralaſciata.
-

AEgli nel Greco,per quel che qui dee conſiderarſi, diſſe a i. gei;

così. nè ières rar Kaararar evrien. & nello ſteſſo modo ra- cii "

gionarono Euſebio, 8 l'Autore delle Olimpiadi; ilche per ue, babitato

oſſeruatione di Gioſeffo Scaligero ne ſuoi Auuertimenti in vichi, ſi

ſopra la Cronica del medeſimo Euſebio,in Latino propria- ºſº º

mente s'interpreta Gens campanoruminvnumloeum conue-”“

mità pure coiit; il qual ſoggiugne, che nella ſteſſa maniera »

anche il medeſimo Euſebio hauea parlato di Atene nel

Num. 789. in vnam vrbem coiiſe ex omnibus vicis Attica,

2beſeo colonos ducente. Adunque nuoua forma di habitare »

fa quella, che preſero a quel tempo i Campani Etruſci, &

non già nouellamente fondarono Capua,nè all'hor preſero

queſto nuouo nome. Del ſimile auuenimento di Atene co- Quaſi nel

pioſamente ragionò Tucidide nel lib. 2. la cui verſione " nei

del Valla, ricorretta da Herrico Stefano, 8 poi di nuouo quale Teſe,

da Emilio Porto,è queſta.Sub Cecrope,illiſq: priſcis ad The- cºngrega si

ſeum vſa, Regibus,Attica ſemper opidatim incolebatur, curias, º ºſq; regibus, per op b loro dodici

a magiſtratus habens. At cùm nihil timebant,ad regem non câ- caſtelli in a

ºeniebaut de Republica conſulturi : ſed perſe quique ſuam Atene.

Aépublicam adminiſtrabant guinetiam nonnulli, vi Eleuſinii

cºm Eumolpo bellum aduerſus Erechtheum olimgeſſerunt.The

ſeus verà poſtguam regnare capit,cùn eſſet vir non ſolam pru

dºſed etiamº potens, cim aliis in rebus hie regionem excoluit,
A I. PP PP 2 tùm
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tùm etiam ceterorum opidorum curias, o magiſtratus fuſtuliti

e vna curia, vnoque concilio, ac magiſtratu omnibusa

gnato, & coſtituto,in eam ciuitatem que nunc eſt,omnes coegit,

º ſingulos resſuas,vt ante poſſidentes, vi coegit,ac v ma ciui

tate;quam,cùm omnes in cam iam conuenirent, e pecuniam ad

vſus publicos conferrent, Theſeus magnis opibus auttam, ſuis

poſtmodum tradidit. Fin quà Tucidide. Strabone ancora di

ciò ſcriſſe con buona diligenza nel lib. 9. il qual hauendo

mentouati vn per vno quei caſtelli, da lui detti città,che fu

- . rono dodici,già iſtituite dal Rè Cecrope, cim Atticam Ca

res à mari, a terra Baoti, quos vocabant Aones popularentur:

ſoggiunſe, che has duodecim vrbes in vnam contrariſſe eam,

que etiamnum extat,dicitur Theſeus. Di quelche fe Teſeo in

Atene,ſe ne applichi quella parte, che può conuenire àCa

pua,già fondata con l'altre vndeci città da noſtri Etruſci,8

ne apprenderemo vna hiſtoria, che delle ſue coſe, 8 deiie,

coſe di queſta regione è ſtata fin hora del tutto oſcura i

dalla quale,nò bene appreſa,nacquero della ſua nuoua fon

- datione, 8 del ſuo nuouo nome come auerti, le ſudette,

Finiº Sec opinioni. Forſe anche à queſto rimiraua Plinio Secòdo,qui

º dodiſſene ſuoi codici ſcritti a penna citati attravolta da

pua ad XI. campo di ta: perhauer creduto, che gli Etruſci,

già ſparſi per luoghi aperti in dodici campi,anzi cheindor

E dici città, ſi appreſero finalmente ad vn modo di vita più
t come fece - - - -

, ,i, culta nella maniera che ancor fecero gli Arabi nell'Arabia

nell'Arabia Felice, come ſi notò nel principio del tetzo Diſcorſo; ilche
Felice, non impedirebbe, ch'ella fuſſe potuta ſimilmente per quel

tempo eſſere ſtata di tutte la prima; percioche Atene ancor

ra innanzi dell'età di Teſeo hauea regnato ne' ſuoi Rè ſo

Fſſendo an: pra le ſue,ò città,ò caſtelli per lo ſpatio di 3oo. anni. Può di
che al prin- i - - - - -- - -

"Mi più alle coſe del medeſimi noſtri Etruſci di quei tempire

aiuiſe in car qualche chiarezza nella maniera, che ſi è dichiarata º

vile alcune l'eſempio di molte città del Peloponeſo, le quali Homero,

"ºº Fe per auuertimento di Strabone nel lib.8, non vrbes nominati
openeſo. ſed regiones; quòd queuispluriumpagorum comuentu conſtarti,

ex quibus poſted temporis nobiles vrbesfuerint condite & fre

riuio risa quentate. Capua adunque, la qual da Liuio non ſi niegº

tattº, ch'era ſtata edificata dagli Etruſci prima delle più antiche

lor guerre co Sanniti, del quarto ſecolo di Roma,otten:
- - ne.
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ne ben nel tempo da lui raccontato, alcun nuouo accreſci

mento:mà non già alcun nuouo nome.

Mà in qual guiſa potea eſſer nuoue queſto, ſe né era di- Il nome di

uerſo da quel medeſimo, che egli ci propoſe per antico, nè Capua , er

ambidue furono più che ºn ſolo foliurno che diceſi dal uol "
gere.dinora aſſai manifeſtamente quella fortezza 8 curua "..
tura,ſignificata nella lingua Etruſca, 8 nella Greca dal no-gue, fu

me. Gapys; dal quale diſceſe queſto di Capua; & è anche , rono più che

molto noto che Kaura,onde poi nacque il verbo. Kaurve, º ſolo,

come da tre venne rintº, & fù queſto anche da me au

uertito nel ragionamento del fiume Volturno,dimoſtra lo

ſteſſo, che voluofletto;& che Kaprise vale quelche obliquus;

delche hauendo, forſe, hauuto qualche lume Giouanni An- e, -

nio,al quale di parere di Mariano Valguarnera nel Diſcor-º"ſo dell'antichità di Palermo non ſi può togliere, che per la ſua to, QQa

dottrina,grande conforme i ſuoi tempi, ſi arriſchiò d volere in

gannare il mondo con quei ſuoi finti autori: nè ſcorgendone ,

intieramente il vero, hebbe à dire nel Commento ſopra ,

quel ſuo Sempronio, che Volturnum quoque dita eſt Capua,

vel à Volturnofluuio,iuxtaipſam fluente (eſſerſi di queſto ſito.

di Capua antica ingannati anche alcuni altri, ſi è dimoſtra

to altroue)vel quia campeſtris,vt Liuius,& quidam exiſtimãt;

nam lingua oſca tuncque Etruſca(più chiaramente era vero. -

Greca,tumcque Etruſca)Volturnus campeſtris dicitur. Per la s come vn fo

ſteſſa maniera con pariſſimo eſempio i nomi. Roma. &. le fà quello

Valentia. non furono più che vn ſolo che douettero egual- "º"
mente,8 queſti,8 quelli vſarſi in vn ſolo ſignificato appel- t9 di iVoma

latiuo, mentre nonancor queſti vſauanſi nel modo de'pro

prij,ch'al fine furono Capua,8 Roma. Altri vocaboli propri gi lo ſteſſo

ancora preſi nel modo degli appellatiui,potráno oſſeruarſi può ancº,

da chi neanderà ricercando, 8 in queſta maniera Dionigi oſſeruarſi in

FHalicarnaſeo ſcriuédo in Greco, parlò del Latino nome di mºlti altri,

Alba Longa,città fondata nel Latio da Aſcanio,figliuolo di che paiono

- - - - - - diuerſi nomi

Enea.Quam Albam(così ha il ſuo interprete nel lib.i.)Greci

ſua lingua Leucem appellarunt; vt auten melius nomen ipſius

declararetur,6 ab altera vrbe,qua nomen idem habebat,diſcer

neretur, ad eins figuram indicandam Long e cognomen addidit;

quod nomen nunc eſt, tanquà ex duobus compoſitum Alba Lon

ga.quod à Gracis.Atuxiparpe diceretur. Il nome IIpsos intass,
che
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che in vno de' Gloſſarij, publicati da Herrico Stefano,s'in

terpreta. Opinatus. Expectatus. fù nell'wna,&nell'altra guiſa,

nome proprio. Et più riſtrettamente al noſtro propoſito

E'Atv3iptos. à'Greci è quel che à Latini. Liberalis: & di S.Li

Filippº Ferberale Veſcouo di Canoſa ſono quelli Atti,per oſſeruatio

ººººº ne di Filippo Ferrari nel Catalogo de Santi d'Italia a 3o.

di Decembre, i quali anche vengono attribuiti a S. Eleute

rio, Veſcouo dell'Illirico.Et di più Säta Venere è quella che

da alcuni fà appellata Santa Paraſceue. Nel qual propoſito

Biondo no. "parmi di tacere vn piaceuole inganno, che fù preſo da

tatO» Biondo;il quale per non hauer bene appreſo,che vin antico

- caſtello di queſta nuoua Capua diceuaſi dal volgo. Il caſtel

lo delle prete: in ſentimento di Caſtello delle pietre:pensò che

fuſſe denominato da Preti; laonde il ſuo Caſtellano, chia

mato Giouanni Caramanico,il quale nell'anno 1435.il re

ſe à Gio: Antonie Marzano, Duca di Seſſa, ſeguace delle º

parti del Rè Alfonſo 1. fù da lui detto nel lib.7.della Deca

3 delle ſue Hiſtorie,Capuane Arcis,que Preſbyterorum dici

tur, Praefectus. Latinamente quel caſtello appellauaſi. Caſtri

lapidum : talche è ſtato bene di autiertir queſto; accioches

non naſceſſe alcun nuouo Liuio,il quale ſi perſuadeſſe, che

fù chiamato prima aell'vno,& poi nell'altro modo.

Aſſai coſtanº Etnòdimeno aſſai maggior ingâno di queſto fà quello,

º º ch'egli preſe in quel medeſimo racconto, dicendo, che

fiti Capua fu occupata da Sanniti nell'anno 33o. di Roma ,

fa i i san dopo ch'era ſtata per alcun tempo degli Etruſci. Cepere

niti con fiero auten prius bello fatigatis Etruſcis, in ſocietatem vrbis, agro

ºgº º rumque accepti, deinde feſto die graues ſomno, epuliſpue,incolas

ſ"i;º" veteres noui coloni notturna cede adorti.Et di nuono a ſe ſteſ
gli Etru- -

ſcr. ſo concorde alquanto appreſſo nel conſolato di Marco Pa

pirio,& di Caio Nautio Rutilo,che fù l'anno ſimilmente º

di Roma342. Superbè ab Samnitibus, qui Capuam habebant,

Cumaſque(di Cuma ſi parlerà di qui a poco) legati probibiti

commercio ſunt. Et la terza volta nel lib.7.nel conſolato di

Caio Marcio Rutilo, & di Quinto Seruilio, ciò e ancor di

Roma nel 411. Inibantur conſilia in hybernis, eodem ſcelere

adimende Campanis Capua, per quodilli eam antiquis cultori

bus ademiſent. Di più nel lib. Io nel conſolato di Lucio Pa.

pirio Curſone, 8 di Spurio Caruilio, anche di Roma nel

46o,



D I S C O R S O I V. 671

-

46c.Seid ſacrum petere affirmabat ex vetuſta Samnitium reli

gione; qua quondam vſi maiores eorumfniſſent,eum adimende

Etruſcis Capue clamdeſtinum cepiſſent conſilium Et finalmen

te nel lib.28.Illi,ſicut Campani Capuam,Tuſcis veteribus cul

toribus ademptam,Mamertini in Sicilia Meſſanam,ſic Rhegium

habituriperpetuam ſedem erant. Fermiſſima ſentenza adun

que di Liuio fù queſta, che i Sanniti tolſero Capua è gli

Etruſci, o gli diremo Tuſci, con la fraude,che da lui ſteſſo

habbiamovdita. Etoſſerniſi,ch'egli à queſti medeſimi San- A'quali die.

niti diede il nome di Campani nelle vltime parole, recate , de anche il

pur hora;& anche nel ſudetto lib 4;dicendo,che nell'annoºSº

del Tribunato Conſolare di Lucio Quintio Cincinnato laº

terza volta,di Lucio Furio Medullino la ſeconda volta, di

Marco Metilio, & di Aulo Sempronio Atratino,che fù di

Roma il 333, d Campanis Cuma, quam Greci tunc vrbem te

nebant,capiuntur. Talche queſti ſarebbero ftati quelli Cam- º, -

pani di Plinio Secondo da lui frà gli altri popoli della Cam ſia fºgro

pania numerati dopo i Tuſci; & queſti ſarebbero ſtati i i

quelliSanniti di Strabone, che dalla Campania furono da' i Sanniti,

Romani diſcacciati. Mà eſſo Liuio,ch'à ſe ſteſſo è concorde che ottenner

ſol nelle parole, é ne fatti raccontati è troppo ſconuene- º ºººº

uolmente diſcorde,non è men diſcorde da Plinio Secondo, “

da Strabone,8 da quelche de'ſudetti autenimenti può cre

derſi il più vero. Egli nel lib.7. ſcriſſe, che nel conſolato di Et d fean

Marco Valerio Coruo la terza volta, è di Aulo Cornelio º º º

Coſſo,ch'era di Roma il 41o,& ſecondo il ſuo dire l'ottan-:

teſimo dal tempo, che i Sanniti haueano tolta Capua a gli anni preſero

Etruſci, altri Sanniti Sidicinis iniuſta arma, quia viribus plus cºtro a tris i

poterant,cùm intuliſſent, coattiinopes adopulétiorum auxilium º a fe
confugere, Campanisſeſe coniungunt. Campani magis nomen i de') idici

ad preſidium ſociorum,quàm vires cum attuliſſent, fluentes lu

acu,ab duratis vſu armorum im Sidicino pulſi agro, in ſedeinde

zonolem omnem belli verterunt; nam ſue Samnites,omiſſis Sidici

mis,ipſam arcem finitimorum, Campanos adorti, vnde equèfa

cilis vittoria, prede, atque glorie plus eſſet: Tifata,imminentes

capua colles,quùm preſidio firmo occupaſſent, deſcendunt inde

puadrato agmine in planitiem,que Capuam, Tifataque interia

cet- Ibi rurſus acie dismicatum: aduerſoque praelio Campaniin

tra mania compulſi, quìm, robore iuuentutisſue acciſo, nulla

XI.. pro

Quaſiche º
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propinqua ſpes eſſet, coatti ſunt ab Romanis petere auxilium;

ft ch'eſºn gli ambaſciadori de quali, andati in Roma, nè potendo in
doi" ; altra guiſa impetrare il ricercato aiuto, furono coſtretti

"ifarloro di ſe ſteſſi, della città, º di ogni lor coſa, ſecondo

lui a che era ſtato lor commeſſo piena deditione. Precibus(diſe
º24ºre Floro nel cap. 16,del lib. 1: pur della ſteſſa deditione ragio

. nando)deinde Campania motus(il popolo Romano)nonpri

" ſe ſed quodeſt ſpecioſius prò ſociis Samnitasinuadit. Erafe.

trati. dus cùm utriſque percuſſum ſedhoc Campani ſantius,etprint

omnium ſuorum deditione fecerant.Così Floro, che ſeguì l'or

me di Liuio, il quale ſe haueſſe ſeguite quelle di alcun al

troautor di lui più antico, io nel ſaprei dire: ſapendo dir

Ma impro queſto,ch'egli non ſeguì ſe ſteſſo. I Sanniti, ch'eſſendo ini

babil pare, mici de'Capuani,diuennero anche inimici per lor cagione

º fºſſerº de Romani, erano della medeſima ſtirpe di coloro, ch'ha

ſij", nean tolta Capua a gli Etruſci, come ſi è inteſo per le ſue

ini, di parole del lib. Io recate qui è dietro. In qual guiſa adun

la lor gente que quelli, che occupata hauean Capua, poi per difeſa de

per amor de' Sidicini, gente ſtrana, poterono hauer preſe l'armi contro

ſºri de loro parenti? i quali ſeruitiſi di quella occaſione,cheal

ſuo ſteſſo dire,hebber molto cara,riuoltarono tutta la guer

ra contro di loro;& i medeſimi Capuani,anzi che ritornar

At anche per in amicitia con la gente del comun ſangue, far volleroi

fii, Romani quella ſi larga deditione? Non vuol, forſe ancºr
nº prima a Liuio, che i Capuani prima di hauer dato fauore à Sidici

vute di lorni,erano in gran timore, che i Sanniti, anidi di dominio,
fr magre, haueſſer hauuto à ſeguirla guerra contro di loro? Pugna

uimus(così vuol, che parlaſſero i loro ambaſciadori nel Se

nato Romane) verbo prò Sidicinis, reprò nobis;cùm videre

mus,finitimum populum nefario latrocinio Samniitum peti, di

Da eſſi ſcam vbi conflagraſſent sidicini ad no tranſietturum illudincendi

i" eſſe. Di più i Sanniti nell'ambaſceria, che mandarono i

ſena, il Napoletani intorno l'anno 426 di Roma, inuitandogli º

riputati uni conſeruar la loro amicitia, & à rifiutar quella de'Romani,
ºsca fecer loro queſte promeſſe frà l'altre, come ſi legge in una

delle Legationi di Dionigi Halicarnaſro. Cumas recupera

turos,quas duabus actatibus ante(nel ragionamento di Cuma

hò dimoſtrato,douerſi leggere.tribus.) Campani, Cumanis

eicciis,occupauerunt. Di qual nuoua gente Sannitica adiique
- EIAA

s
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: eran queſti Sanniti.ch'hauean tolta Capua a gli Etruſci,8c Liuio da ſe

iCuma à Greci,i quali nè conoſciuti haueano per parenti i fºſº º da

Sanniti, inimici de Sidicini: nè per parenti erano ſtati co-i""noſciuti da Sanniti, amici de Napoletani? A me pare,che " Con

l'hauer Liuio chiamati i Capuanifluentes luxu areem finiti- a sua, un

morum,vnde eque facilis vittoria prede,atque gloria plus eſſet: conuiene ciò

poſſa conuenir aſſai bene a Capuani, di ſtirpe Etruſci; frà e º altri
quali, é i Sanniti dopo le antiche guerre, dichiarate è die- i" de

tro per le quali dagli Etruſci ſi fe perdita della Campania ,iſº
antica, ſi ruppe queſta altra nuoua guerra per l'occaſione de' -

Sidicini, che douette durare per molti altri anni. Odaſi Stra

bone di nuouo. Eoſdem Tyrrhenos,cùmper luxuriam ad mol- Strabone,se

liciem ſe ſe tranſdidiſſent, (ecco il fluentes luxu di Liuio)ſicut Liuio riſci,

e3 regione ad Padum ſita pulſi fuerunt : ita Campania ceſiſſe º

(intra moenia compulſi,diſſe pur Liuio) quos Romani poſtmodò

profliganerintichiamati alloraiuto da Capuani. La inuidia

ancora, 8 la gara de'noſtri Etruſci verſo i Cumani è mani

feſta, 6 n'habbiamo teſtimonij i medeſimi Strabone, 3 .. .

Dionigi;& hauendo Strabone ſtimati Etruſcii Capuani, 3.".

da Capuani eſſerſi ſoggiogata Cuma, certamente egli non sº di rio:

fù del parere diLiuio che Sanniti furono quei Capuani. In doro Sicili

oltre Diodoro Siciliano raccontò nel lib. 12, che quella diſcorde.

città fu preſa da Campani alcuni anni prima dell'anno,de

ſcritto da Liuio,& anche dell'anno, nel quale egli diſſe,eſſer

ACapua ſtata occupata da Sanniti,le cui parole, 8 quelle di

Strabone hò recate nel ragionamento di eſſa Cuma. Et fi- .. . .

nalmente troppo ſtrana coſa mi parrebbe queſta, che i no-º º

iſtri Etruſciaccreſciuti di maggiornumero per l'arriuo di º
quelli,ch'erano cominciati a" dalle contrade del Pò

dal tempo del Rè Tarquinio Priſco; & che nouellamente »

intorno l'anno 31o. 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

“greſſi contro de'popoli vicini,come infatti gli fecero ſog

giogando frà pochi altri anni Cuma, fuſſero eſſi ftati da'

Sanniti prima con aperta guerra, 8 poi con quel ſollenne»

tradimento ſoggiogati.Mà veggiamo, ſe tutto eid che diſſe

Liuio di Capua, poſſa di alcuna altra città di Campania ,

3Pater più vero? -

XI. - Qq q q Si
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comunica- Si è dichiarato è dietro, che i Sanniti tolſero i noſtri

"cº, Etruſci la Campania antica, la qual guerra può crederſi,

i. che fù pur quella per la quale gli ſtancarono in guiſa,che ,

in mic,aicu finalmente gli coſtrinſero di accettarli a parte deloro capi,

na parte de' S di alcuna loroittà per error con Capua ſcambiata. Forſe

lºrº tempi, fù anche del tesºpo aſſai pari a queſto l'eſempio de'Roma

º “ ni, & de Sabini, raccontato dal medeſimo Liuio nellib 1; i
loro citta col

coſeglio, gra - - - -

ad altri due amicitia, necpacem modò (diſſe egli) ſed ciuitatem vnam ex

le: ma ad eſ duabus faciunt ; regnum conſociant imperium omne conferunt

A ºſ”- Romam. A Romani di ciò ſeguivril grande & Romolo che

- ne fù l'autore, ne fu altamente lodato da Cicerone nella ,

- Oratione à fauor di Cornelio Balbo. Illud verò(diſſe)ſine vl

Romaninomen auxit,quodprinceps ille, creator huis vrbis Ro

mulus, fadere Sabino docuit, etiam hoſtibus recipiendis augeri

hanc ciuitatem oportere;cuius autioritate, 3 exemplo nunquam

eſt intermiſſa d maioribus noſtris largitio,o communicatio diui

tatis. Et anche da Tacito nel lib.1i. degli Annali in perſona

dell'Imp, Claudio con le ſeguenti parole. Romulus tantum

ſapientia valuit, vt pleroſque populos eodem die hoſtes, deind

ues habuerit.Mà nel fatto degli Etruſci ſi pronò vero il con

ſeglio di Ariſtotile nel c.3.dell.5. della Politica,che ſifatti

accreſcimenti di nuoui habitatori ſogliono alle città & alle

Republiche eſſer molto dannoſi. Nondimeno le lor coſe,

forſe in quel principio né eſſendo ancoraben ferme, 8 cſ

ſendo ancor troppo ampia allor numero livna, &l'altra º

Campania,ne douetter cedere facilmente quella a Sanniti,

ch'eraancora di minor pregio, doue non ſi legge, ch ha

Fercioche a uefſer fondata altra città,che Marcina.Per queſta maniera

all'hora fe: adunque da quel lato gli ſteſſi Sanniti all'hor, che i Roma

i",fi ni moſſero lor contro le armi per difeſa de Capuani,otte

",al" neuan Nocera, 8 Nola & le ritennero per molti altri anni,

Nocerino,et come parimente dalla hiſtoria di Liuioſi raccoglie, º nº

del Nolano, ragionamenti delle medeſime città ſi è notato; alche rimi

rando Strabone, che ſi è recato non è molto, diſſe,ch'eranº

città mediterranee della Campania di la di Capuaverſº

Oriéte,Sueſſula,Atella, Nola, Nuceria, Acerra, Auella,alia libiº

etiam minora opida, quorum nonnulla Sammitibus attributi
- - C1Q,

quali da vma fiera guerra ſi congiunſero in vina ſtrettiſſima

la dubitatione maxime noſtrum fundauit imperium, e populi

:

l
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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 na

me guerre co Capuani dopo quelle co Sidicini, 8 dopo ben concor

di eſſer traſcorſi depredando fin ad Ardea, ma di tanta va- º º altri

rietà di autori,frà loro ſteſſi, 8 a ſe ſteſſi poco concordinò“

e è gran fatto che non poſſa formarſi vn racconto intieramé

te concorde à ciaſcun detto loro: & per ogni modo ci può

baſtar queſto, che le città, che i Sanniti ottennero nella Ci- che tanea,

pania,furono Nola,8 l'altre di quel tratto; de'cittadini del- preu,

le quali inteſe il medeſimo Geografo,ſoggiungendo, che, rii ſignori.

Campanialioqui dominis parere aſſueti (cioè a gli Etruſci, 8.

più à dietro a Greci Calcideſi, 8 alcuni di eſſi à Pelaſgi,8 "bºnº il
antichiſſimamente à gli Oſci)facile imperata faciebant. luſtrato.

Horche per queſta cagione Nola da alcuni fulle ſtata. E -

detta città del Sannio, ſi è altra volta dichiarato, nè eſſi "

Sanniti, al parer mio, hebbero in altra, che in quella città niti nella ,

nella Campania la loro principal ſede:sì per la opportunità ºrpania

del ſuo ſito, pertrauagliargli Etruſci Capuani, come per Vºººº

la fecondità de' ſuoi campi, da Polibio, 8 da Virgilio mol

to eſaltati; & infatti il noſtro Velleio,riferito anche à die

tro,vsò quel modo di dire. Quidam huius temporis tračiu,

aiuntà Tuſci, Capuan,Nolamque conditam Et appreſſo. Ca- Polibio,vir

puam ab eiſdem Tuſcis conditam,ac ſubinde Nolam: Per acce-gilio, Veile.

nar queſta ſteſſa ſua maggioranza, quaſi che ella fuſſe co- io & Liuio

minciata fin dal tempo della ſua fondatione, che da alcuni "ti»

ſi attribuita a quella gente non curatoſi delle altre loro ºº
città paleſare i nomi. A queſta ſua degnità rimirando an- l

corLiuio, quando raccontò nel lib. 9, che la conquiſta,fat

itane finalmete da Romani nell'anno,che dirò no molto ap

preſſo, a vari loro capitani da vari ſcrittori ſi concedeua,

parlò in queſta maniera. Sui capta decus Nolead Conſulem

Iunium trabunt, adiſciunt, Atinam, cy Calatiam ab eodem ca

ptas. Il qual autore nel libro precedente ci diede ſimilmen- -

te grande inditio della ſua potenza per quei medeſimi té

pi, ne quali la ottennero i Sanniti; percioche prendendo a

ragionare dell'aſſedio poſto a Palepoli da Romani nel cô

ſolato di Lucio Cornelio Lentulo, & di Quinto Publilio

Filone che fù della loro città l'anno 4:6,diſie,che Publilius

duo mulia Nolanorum militum, o quatuor Samnitium, magis
. A I. Q,q q q 2 No
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Nolanis cogentibus, quàm voluntate Gracorum (di eſſi Pale- .

- poletani) recepta Palapoli miſerat.

Trattandoſi Mà qual fuſſe ſtata queſta violenza, vſata in Napoli,ò di- si

:"º caſi in Palepoli, da Nolani, che a quel tempo eran diuerſi ,

", dipopolo, non già di ſtirpe da anniti come dimoſtrerò di
l'amicitia , qui a poco,non ſi legge eipreſſamente in veruno, nè antico,

de Romani nè moderno autore. Raccontò Dionigi Halicarnaſco nella

Per º Legatione,citata altre volte, che à quel tempo erano in gri- ,

“ º deamicitia i Napoletani, da Liuio chiamati Palepoletani,

coSanniti; & che molto amici anch'erano degli vni, & de

gli altri i Nolani,dicendo,che i Romani commiſero a loro .

Ambaſciadori,che è'medeſimi Napoletani hauean manda

ti precipue autem efficereſ quomodo poſſont potentiores officiis

demerendo, vt ciuitas à Samnitibus deficeret, atque cum Populo

5 - - - Romano amicitiam iniret. Et ſoggiunſe, che fortè ad Neapoli

tanos eodº tempore legati a Tarentinis venerant, nec non alii è

Nolanis finitimis,o Greca gentis ſtudioſiſſimis;vt à Neapolita

- mis contraria peterent, nè vllam cum Populo Romano, autcun
- a - ijs,qui eius imperioparerent, conuentionem facerent,neque ſuam

Finatane ci eum Samnitibus amicitiam diſſoluerent. Di più ſeguì à dire,

º ºeſa che altri Napoletani inchinando verſo i Romani altri verſo i

iSanniti,hinc fiebat,vt alii alios clanosè increparent,o manu

conſererent,atque adcout ad lapidum uſp iattus contentio pro

grederetur.Sed tandem qui melius ſentiebit,abis,qui deterius,

fuerunt ſuperati, itavt Romanorum Legati, re infetta diſceſ

rint, atque his de cauſis Senatus Romanus exercitum aduerſus

1 Notani Neapolitanos mittere decreuie. Così Dionigi. Et di queſta e-- .

per quel ta- ditione inteſe Liuie,dicendo, che i Nolani fecer violenza º

ir,º à'Napoletani,ch'haueſſer accettate nella loro città il preſi- Al

º"- dio de loro ſoldati, 8 de ſoldati de Sanniti, ilche conuienm -

:"i dire,che manchi hora nel racconto di Dionigi: ſe non vo- s

la de'santi. gliamo penſare,ch'egli non ne hebbe notitia, hauendo ſol .

- parlato dell'amicheuole ſudetta ambaſceria. Parlò Strabo- s

liuio con- ne nel lib.5, d'vna certa neceſſità del Napoletani, per la s .

" quale furono coſtretti a riceuere dentro de loro murial- s

- ", "i cuni ſtranieri Campani, eſſendo frà lor natavina certa ciuil º

to, ſeditione. Orta ſeditione (ſono le ſue parole, ſecondo che i

vengon fatte latine da Guarino Veroneſe) quoſaam inquili

nos.admiſere Campanos & inimiciſſimis, perinde ac coniumétiſi- è
mit
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Sanniti, a quali la tolſero poi i Romani nell'anno del Con

misvti coatti ſunt ; quandoquidem coniuntios alienatos babe

ront. Mi ſono feruito di queſta verſione, percioche quella , Siche i Nas

del Silandro béche ricorretta dal Caſaubono, ch'è queſta. ººtºni ºn

cum ſuos à ſe abalienaſent. non eſprime bene il ſentimento"

delle parole Greche. in essi vive insieve anastlevs iexar i ri

Hor come non può dubbitarſi che quel Ceografo per que- mani furono

ſte parole inteſe de Cumani, che fin dall'anno 325. di Ro- coſtretti ac

ma,ò in quel contorno,erano ſtati ſoggiogati da Capuani, ºrº per

- i che poſſi ler ſicuri.ch'egli ragi del- amici i loro
cosi parmi,che poiiiamo elier ſicuri,ch'egli ragionaua de -

- - - - - - - - - - Vlizzi C.s.

la medeſima ciuil conteſa,deſcrittaci da Dionigi;laonde ,

la ſudetta violenza del Nolani,detti Campani da Strabone Strabone il.

col comun nome della regione, non conrien coſa, non af-luſtrato.

fermata da altri antichi autori. Ma nel medeſimi anni del

Napoletano eſſedio, Nola era tuttauia in potere de' ſuoi Per altro to
ro arsi ci: eſ

i. - - - : - ; r., ſendo ſtata

ſolato di Lucio Papirio Curſore la quinta volta, 8 di Caio º Nolani,per

Funio Bubulco la ſeconda volta, che fu di Roma il 44o, ſe si,

Adunque per queſta maniera autenne, che i Nolani intro-ti, amici de'

duſſero quaſi a forza il loro eſercito in Napoli, i quali era- Greci e

no amiciſſimi, 8 io aggiungo ancor parenti della gente."Sannita,8 in queſta guiſa erano parimente amiciſſimi del- eſſer Càpani

la gente Greca,ſecondo il detto di Dionigi, dal quale è di strabone &

ſcorde Strabone, che non atteſe la medeſima comune ami-Dionigi con

citia frà Sanniti, 8 frà Greci, da lui ſteſſo notata nel fine cordati.

del lib. 5; mà la frequente emulatione de' Greci,Napo

letani,& Cumani co popoli di altra ftirpe,lor vicini.

-.

º

Ben aſſai nuouo,& inſieme ſtrano parer potrà queſto dir pi vela, ci

mio, che i Nolani di quel tempo erano Sanniti, eſſendo a degli Etru

Nola ſtata fondata dagli Etruſci, come ancor fa Capua , ſci, fecerº ae

er comun ſentenza di Catone, 8 di quelli altri autori,ci- queſto i Sº
niti per quel

tati da Velleio;ilche da me non ſi niega. Conducemi non
tradimento ,

dimeno in queſta opinione primieramente il ſudetto Dio-,

nigi, al quale non douette eſſer celata la inimicitia de vien di ca

noſtri Etruſei co noſtri Greci, che ſi è inteſa è dietro: & pua raccon

come ho riferito, anche Strabone afferma,che molto amici tº

furono de' Greci i Sanniti. Di più non parmi da negarſi a

Liuio,che iSániti per quelle prime loro guerre,fuſſero ſtati

dagli Etruſci accettati a parte de'propri campi: & ſe non

di Capua , certamente di alcuna altra loro città delle mi

XI, giori. -
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migliori. Per terzo ſe ſi oſſerui quel che di Auella ci eſpoſe

Seruio nelle chioſe ſopra il lib. 2. della Georgica di Virgi

lio,& inſieme la vicinanza del ſuo ſito, 8 del Nolano:noi ci

auuederemo, che tutto ciò che Liuio raccontò de Sanniti,

accolti dagli Etruſci in Capua, 8 della loro ſceleratezza ,

d'hauer poi veciſi in vna ſola notte tutti i Capuani, aſſai

ben può crederſi autuenuto in Nola. Le parole di Seruio ſon

queſte. Quidam hanc ciuitatem d rege Murano conditam, Ma

ram nomine vocatamferunt, ſed Graecos primò eam incoluſe,

u e abnucibus Abellanis Abella nomen accepit. Alii quòdim

belle vulgus, o otioſumibi fuerit, ideò Abellam appellatam.

PIuius ciuescim loca circa Capuam poſſiderent, orto tumultu,

interi ſè,alioſque fugientes Maranum abiſſe, 3 eius incolis

ſtruxiſſè” (qui il teſto è difettoſo) 6 quòd imbelliores fue

rint, Abellanos dictos. Fin quà Seruio. Mà queſti ſuoi autori

non diſſero,ch habitauano in Capua coloro, che ſi ſaluaro

no in Auella: ma che càm loca circa Capuam poſſiderent, fu

i"l",gientes Maranum abierunt: & già nel principio del ſecondo

"ºº Diſcorſo ſi auuerti, che per lo ſteſſo modo di parlare fu an
R Otato,

Il Cluuerio

rifiutato,

Strabºne, 8,

Liti o illu

ti 12 ci.

che da altri ſcrittori dimoſtrata la Cápania intiera, come

fermamente douettero hauer parlato ancor quelli,de quali

Liuio eſſendo ſtato mal interprete, ſi perſuaſe,eſſer quella ,

calamità auuenuta à gli Etruſci Capuani. Il Cluuerio pen

sò, che i noſtri Etruſci, ſuperati da Sanniti,fuggirono nel

l'Etruria, & inteſe di tutta la gente, dicendo nel cap. 1. del

lib.2. dell'Italia, che Campania a Samnitilus eietti, finestan

dem habuere inter Apenninum, mare Inferum,Tiberimgue, 6

Arnunflumina.Mà egli non ne diede veruno autore,nè po

tea darlo percioche i medeſimi Etruſci per le nuoue guer

re attaccate frà loro, 8 i Sanniti per difeſa de Sidicini, fe

cer perdita della Campania Capuana,ch'era lor rimaſado

po e prime la qual poi col reſto della Campania Felice &

della Campania antica fu intieramente riacquiſtata da Ro

mani,8 queſta fù la ſentenza di Strabone:ma da Capua,ciò

è à dire dalla loro principal ſede,non partirono giamai:eſ

ſendone ſtato veciſo vn gran numero in Nola , ilche può

ancor crederſi di coloro, ch'eran nelle altre città di quel

tratto, le quali in quel punto peruennero in potere del San

niti intieramente fin al fiume Silaro, come ſi è dichiarato,
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Nè parmi, che quel racconto di Liuio poſſa in altra ma

niera, che in queſta per qualche parte eſſer vero.

XII. Furono Etruſci Capuani quelli, che nell'Iſola

di Sicilia ſceleratamente occuparono Entella : Et

Sanniti Campani quelli, che fecer lo ſteſſo in Meſi

Ana : Et quelli, che occuparono Regio,furono citta

dini Romani.

Mà il ſudetto Cluuerio,che nel cap.6.del lib. I.della Sici- Non bauen

lia hauea riputata improbabile l'opinione di Tucidide, il do atteſº º

qual di ſe nel lib. 6, che i Calcideſi di Calcide cacciarono"

di Meſſina i Calcideſi noſtri Cumani, lor parenti di più di fila:

cento anni: non moſſe lo ſteſſo dubbio contro di Liuio,che ta, che i da

ci deſcriſſe i Sanniti Capuani hauer frà minor tempo impu-puani faſe

gnate l'armi à fauor de' Sidicini contro della propria gen- ,ſtati";

te;mà di vantaggio, quaſi ſtudiandoſi, che di ciò gli ſi do-,"i

neſſe date intiera fede, cercò prouare,che quella perfidia fideisa,

proprio coſtume de Campani, intendendo de' Capuani. -

Hauendo egli nel cap.1. del lib.4 dell'Italia riferita la ſce- Il Cluuerio

leraggine di alcuni ſoldati Campani, raccòtata da Diodo-ººrio à
ro Siciliano nel lib. 14, che militando in Sicilia, vi occupa- ſe ſteſſo,

rono Entella con ſimil fraude à quella, che Liuio diſſe, ha

uervſata in Capua i Sanniti: ſoggiunſe poi queſte parole .

Ergo ſcelus iſtud Campanis fuit vſitatiſſimum: ſic quippèantea Pensò, che i

occupauerant ſupradittam Capuamſic poſtea Entellam. In Ita-furono Ca
lia iteràm Rhegium freto Siculo appoſitam urbé,audore Stra " San

bone lib, VI. & Liui breuiatore lib. XII. e XV. Sicmox inº"i,

ipſa Sicilia rursùs Meſſanam, vt Sicilia lib. I. cap.VI. oſtendi-iella, quelli

mus. Hauea detto ancor lo ſteſſo nel cap.12.dellib.2 della di Regio, e

Sicilia, ragionando della medeſima Entella. Et prima nel 1º ºi

cap.9 delibi nella deſcrittione di Catana la qual Dioni-º

giTiranno di Siracuſa, ſecondo il ſudetto Diodoro nel ci.

tato libro, Campanis habitandam permiſit, hauea accennato,

che del tempo, è dell'occaſione del lor paſſaggio in quel

l'Iſola hauea trattato nel ragionaméto di Meſſina, nel qual

luogo detto hauea queſto, che i Mamertini, ſuoi occupato

riscran paſſati nella ſteſſa Iſola a tempo di Agatocle, ſimil

- In lite.
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menteTiranno Siracuſano. Adunque non conuiene,che ſi

diſſimuli l'opinione di queſto valente huomo, la qual è

così fauoreuole al racconto di Liuio;& conuerra,che ſi veg

ga,ſe eſſendo ſtati Capuani gli occupatori di Entella, furo:

no di ſtirpe Sanniti;& ſe furono parimente Capuani quelli,

che con egual perfidia occuparono Regie,& Meſſina.

guel mede- Hauea detto il medeſimo Diodoro nel lib.12, come ſi è

ſimo anticº riferito anche à dietro,che nel Conſolato di Marco Genu

"i tio,& di Agrippa Curtio Chilone, ciò è nell'anno di Roma
ſe, eſſerſi - - - - - v r “ : - - .

,li”, 3o8gens Campanorum in vnum locum coijt;ilche nè Liuione

vna citta i il Cluuerio contenderebbe, douerſi intendere de' Capuani

campani,in- Sanniti, da quali non ancor Capua era ſtata occupata, ſe

" º condo la loro opinione: talche certamente furono Etruſci

º i"; quei Campani. Di più pur Diodoro raccontò nel ſudetto

preſe cui libro, che i Capuani preſer Cuma nell'anno del conſolatº

di Tito Quintio, & di Aulo Cornelio Coſſo, il qual ſimil

mente fu di Roma il 325.(nel ragionamento della medeſi

ma città ſi fece ſcambio di quei conſoli, 8 di quell'anno)

Racconta an nè queſti Capuani ſarebber potuti eſſer Sanniti. Anche lº

cora cº ſteſſo autore ſeguì a dire nel lib.13 che ottoceto ſoldatici

:: pani, i quali haueano militato in Sicilia, primieramentº

"fauore di alcune città Calcideſi, e poi degli Atenieſicº

ria, insi- tro de Siracuſani nel tempo della guerra Peleponneſiacº

cita ºccupò furono al fine condotti da Cartagineſi nell'anno del con

Antelº ſolato di Marco Cornelio,8 di Lucio Furio,ciò è di Roma

il 34o: da quali partirono mal ſodisfatti nel ſeguente an;

no. Soggiunſe appreſſo, che di là a quattro altri aaninº

conſolato di Lucio Furio,3 di Gneo Pompeo,ſimilmente i

Cartagineſi inuitarono a loro ſtipendi dall'Italia altriCi

pani per la nuoua guerra che intendeuanfare nella medei

ma Iſola;& che gli Acagrantini,da eſſi aſſediati,ſtipendiº:

rono all'incontro quei ſudetti ottocento Campani, i quali

- in breue tempo di nuouo paſſarono alle parti de'Cartag!

neſi;& ragionando appreſſo poi de'medeſimi Campaninº

più diſtinſe l'Vna ſchiera dall'altra, vſando confuſamente il

loro comun nome. Così fece nella deſcrittione dell'aſſedio

di Gela dicendo, che de ſuoi cittadini i Campani, qui ſi

Carthaginienſibus merebant,animis iam pridem infenſi in Grº

cos Italie, contenſilis inſtando, ſupra mille ersitari Et

1 mil
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ſe ſimilmente nel lib.14.non dichiarando,quali di eſſi Cam

i pani il Cartagineſe capitano Himilcone haueſſe laſciati

alla difeſa de luoghi, ch'hauea preſi nella medeſima iſola;

&finalmente, ſe i primi, è vero i ſecondi, furon quelli, che

Dionigi, Tiranno di Siracuſa, inuitò alla ſua militia nell'

º anno del Tribunato Conſolare di Caio Furio,di Caio Ser

milio di Caio Valerio,8 di Numerio Fabio,che fù di Roma

il346;& poi nello ſteſſo anno honeſtis ornatos donis,urbe di

miſiteorum non confiſus inconſtantie;qui Entellampetentes,hor

tati ſunt opidanos, vt ſeſe, quòd vnà ſecum cuperent habitare,

reciperent intravrbem pro inquilinis, & boſpitibus. Quo im

Pºtrato, circiter nottis medium inſurgentes, occupant incautam

plebem pubereſtue omnes trucidant, oxores eorum, quos perfide

º ºppreſſerant, ſibi ducunt vrores, atque itavſurpant vrbis poſ

i ſiºnem. Hor poſſonqueſti Campani,ſi della prima come e rina, la
a della ſeconda ſchiera,riputarſi Sanniti, i quali furono ami- e ai geni a

ciſſimi de Greci,come ſi notò è dietro di teſtimonianza , Etruſca amº.

di Dionigi Halicarnaſco,8 di Strabone? Dell'odio della º

ſeconda loro ſchiera contro de' Greci d'Italia già ſi è in

teſo Diodoro anche dell'odio della prima parmi,poter eſ

fºrnò men ſicuro dal dire di Tucidide nel 17.nel catalogo

de popoli, ch'haueano ſeruiti gli Atenieſi nella ſudetta lor

guerra cotro de'Siracuſani;il qual diſſe,che vi erano ſtati ex -

ºra Sicilia Tyrrhenori etia nònulli per inimicitias cii Syracuſa Tucidide e,
ºci Iapyges mercenarij.Nè io ciò dico ſol,perche egli chia º"oro

ºd Tirreni quelli, che da Diodoro furono appellati Cam- i"";
Pºi mà anche per queſto, che gli deſcriſſe inimici per lo-ſco,

ºproprio ſdegno di eſſi Siracuſani;il cui Tiranno Hierone illuſtrati,

ºl'anno del conſolato di Ceſone Fabio, 8 di Tito Virgi

º,ciò è di Roma nel 274, hauea dato aiuto di ſua géte à'

ºmani combattuti da tirreni (8 quali altri Tirreni do

ºno eſſer queſti, che i Capuani?) ingentique certamine

conſerto" il medeſimo Diodoro nel lib. I 1.) victo

º ºrali, compreſſere Tyrrhenas vires. Horvegga il Cluue

io,ſei Capriani occupatori di Entella, in ſentenza di que

ºtore, che la loro ſceleraggine ci eſpoſe,furono Säniti:

" mettendogli à conto, che ciò auuenne nel tempo di

,"gi, eſſendo ſtati altri Campani quelli del tempo di

Agatocle, -

-XII. -R rrr i Mà

º
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L'biºria de Mà ſe dopo dell'anno, nel quale in opinione di Liufo fà

" Capua occupata da Sanniti, i Capuani occupatori di En

na, ai vetella non erano Sanniti: in qual maniera furono appreſo

gio, creduti poi Sanniti i ſeguenti Capuani? Nondimeno il medeſimo

Capuani, e Cluuerio crede, hauer recati manifeſti autori, i quali affer

", mino,che coloro, che commiſero la ſteſſa ſceleraggine in

i"." Meſſina, 8 in Regio, furonoparimente Capuani Sanniti,

stºlorata talche s'egli anche in queſto non ſi ſia ingannato, hauerà

detto il vero Liuio,& il falſo Diodoro,3 ogni altro, che di

ciò diuerſamente da lui habbia parlato. Aſcoltiamo adun

que quelche primieramente di queſti caſi fu detto da

polibio, autorgrauiſſimo: & poi quelche ne diſſero gli al

tri, de quali ſi auualſe il Cluterio; & potremo autuederci,

-- qual giuditio di vna tal queſtione ſi habbia à fare. Le paro

- le del ſudetto autore nel lib. I.hauendo egli raccontato,co

me i Romani dopo hauer diſcacciato il Re Pirro dall'Ita'

lia,hauean ſoggiogati tutti quei popoli,ch'erano ſtati al ſuo

fauore,in latino ſon queſte. 2uibus omnibus contra opinioni

hominum in poteſtatem redaitis,cunctiſpue Italia populis, pra

ter Gallosſibi ſubiectis:ſecundum bac Romanos,qui Rhegiumi

temporis tenebant,obſidere inſtituerit Singularis enim acconſi

milis quidam caſus ambobus illis accidit opidis, qua ad Fretum

i b' baaendo ſunt condita: Meſſana videlicetº Rhegio. .2uippèMeſſanam,

militato per non multo anteiſta, de quibus nunc agimus,tempora, Campani

agatocle, Ti ſub Agathocle merentes (preſe Agatocle la Tirannia di Sira

rºº ºº cuſa, come afferma Diodoro Siciliano nel lib. 19. eſſendo

:: conſoli Lucio Plotio, & Manio Fuluio,che fù l'anno435 di

ifir, a Roma) qui iamdudum eius opidi pulchritudini, ac relique feli

celti da Meſ citati oculos cupiditatis adiecerant, vbiprimàm occaſioeſt obla.

ſinºfie º ta, per fidem circumuenire ſunt adorti. Subdolè namque,ſpecie

". amicorum ingreſſi,vrbis potiti, ciues partim eiecerunt, partin

, iugulauerunt. Ita quimiſti breui, acfacili negotio opima ditio

ia ogni lor ne, atque vrbe eſent potiti, è veſtigio facinoris iſtius imitatores

sga. inuenerit. Rhegini enim,quotempore Pyrrhus in Italiamtrail

ciebat (il Sigonio pensò,che quel paſſaggio fà nell'anno del

conſolato di Publio Valerio Leuino, & di Tiberio Corun.

canio, ciò è nel 473. di Roma) thmob aduentum noui hoſtis

metu perculſi,tùm Carthaginienſes,penès quos maris imperium

erat, veriti: preſidium pariter, ci auxilium a Romanis acciu:

rante

º



D I S C O N S O I V. 68;

i

-- r

º
E

rº

i

tant. Hi opidum ingreſſi,homines numero quater mille, Decio Et che lo Meſ

Campano duttore poſtguàm & opidum,cº fidem ſuam aliquan- ſº sºlº:

di ſeruaſſent,tandem Mamertinos emulati (intende gli occu-"iº

patori di Meſſina,che preſo hauean queſto nome)eoſdema; iº, peci,

adiutores natti, qua opportunitati vrbis ipſius, quà priuatis ci- Campano,

uium Rheginorum opibus auidèinhiantes, fidem mutarunt; ita- quei ſoldati,

que ciuibus partim in exilium pulſis, aliis trucidatis, exemploi ſi º

Campanorum, opidum ſibi aſſerunt. Tutto ciò diſſe Polibio",
degli occupatori di queſte due città in vn ſolo ragiona-, dati da'

mento;& di quelli di Regio diuiſamente ſoggiunſe, 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 a forza di armi riacquiſtata, 8 retti

tuita la medeſima città a ſuoi antichi cittadini. Di quelli

di Meſſina ſeguì poi di nuouo à parlare in queſto modo.

Mamertini (boc namque ſibi nomen Campani, occupata Meſ

ſana,indiderunt)quamdià Romanorum,qui Rhegiumpriùs occu

pauerant,auxilio ſunt vſi, 6 opidum, e fines ſuos ſecuri poſſe

derunt. Et appreſſo. Poſted vero quàm obſidione cintiis, qui º ſº:

Rhegium tenebant, illud, de quo diximus,auxilium defecitymox ,";i
ipſi viciſſim ob quaſdam buiuſcemodi cauſas intra muros ſunt dii.Cong

compulſi. Et de loro fatti,che qui a noi appartengono,per uene a quel

fine raccontò, che Hierone, capitano de Siracuſani,in vna º di Meſſi

battaglia ne fà grande vcciſione; & che mox Syracuſas re-;"

serſus,ab vniuerſisſocijs Rex ſalutatus eſt (queſto Hierone ſi aruto,in

fu il ſecondo di quel nome, & preſe quella Tirannia nel uscar in at

l'anno,ch'eran côſoli Caio Fabio Pittore, 8. Quinto Ogul- cun loro bi

nio Gallo, di Roma il 484) Mamertini, cimiam ante Rbe-ºgºº

gienſi aurilio fuiſſent deſtituti, pars ad Carthagimienſes con-"

figere iſpue ſe,arcema, ſiam tradidere:pars miſſis ad Populum"

Aomanum legatis, vrbem ei dedere, vidueſibi,ceiù originis com

ºnione iunctis,opem ferat, petiere. I Romani alquanto ri

troſamente lor mandarono il ſoccorſo, quippè auxili la

º manifeſtam preſeſerebat abſurditatem; nam eos,qui paullò

ºciuesſuos obviolatà erga Rheginos fidè, grauiſſimo ſuppli

fio affeciſènt, repenteMamertinis,qui ſimilia patraſ ét,ire auxi

liati. Fin qua Polibio. Et mi è ſtato neceſſario recar in vna

Mºlta la ſua narratione degli occupatori di ambedue le ſu

ºttº citta, che commodamente non ſarebbe potuta diui

- KAI. R rrr 2 derſi,
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derſi, talche hora diſtintamente di eſſi parleremo, 3 prima

de Mamertini. -

Gli occupate A Polibio, concorde Strabone diſſe nel lib. 6. che Ma

"."" mertini gens Campana Meſſanà inhabitauit.Diodoro Sicilia

, "i no par,che gli riputò Sanniti percioche nel lib ao bis tradit

pan, da l. (ſono parole del Cluuerio nel cap.6. del lib.1. della Sicilia)

iri Sanniti, Agathoclem,Syracuſanorum Tyrannum,in acie contra Cartha

ginienſes habuiſſe mercenarios milites Samnitas, Etruſcos, &

Galos: libro autem XXI, memorato Agathaclis interitu,(mori

Agatocle nell'anno 28. della ſua Tirannia, & di Roma nel

462)ſic ſcribit.(non recherò tutto quel racconto della con

teſa de ſoldati Siracuſani, 8 dei mercenarij;mà quantoqui

può baſtare)Obtinuerunt,vt à tumulto deſiſterèt, hac equidem

conditione, vi mercenari ſtato tempore, diſtrattis facultatibus,

Sicilia excederent. His ita ratificatis peregrini ex compaio.Sy

racuſis emigrarunt,6 ad Fretum progreſſia Meſſenijs,vtani

ci, ei ſocij ad murum in vrbem intromittuntur. Ibi hu

maniter inades recepti,noiu hoſpites obtruncant, du fiſqueil- .

lorum vxoribus,ſue poteſtatis vrbem faciunt,Mamertinangue

vocàt à Marte,qui illorum lingua Mamers muncupatur. Queſto

fù il dire di Diodoro.Mà più manifeſtamente chiamò San

niti i Mamertini Alfio appreſſo Feſto che al parere delVoſ -

Diºdorº Siſio nel lib.3. degl'Hiſtorici Latini, viſſe nei tempi dell'Imp.

i":scuero è alquanto dapoi. Mamers (ſono le parole di Feſto)

iº, Mamertis facit: id eſt lingua oſca. Mars Martis;vnde & Ma

trati. , mertini in Sicilia di ti,qui Meſſana habitant.Mamertini autem

appellati ſunt hac de cauſa. Quim de totoSamniograuis inti

diſſet peſtilentia, Sthenius Mettlus, eius gentis princeps,conuoca--

taciuium ſuorum concione, expoſuit, ſe vidiſſe in quiete preci

pientem Apollinem, vt ſi vellent eo malo liberari, Verſacrum

vouerent;id cſi quacumque Vere proximonata eſſent,immolatu -

ros ſibi . Quo fatto leuatis poſt annumviceſimum, deinde eiuſ

dem generis inceſſi peſtilentia. Rurſum itaque conſultus Apollo,

reſpondit, non eſſº perſolutum abijs votum, quòd homines im

melaninon eſſent, quos ſi expuliſſent, certèfore, vt ea clade libe

rare tur. Itaqueti itiſi patria decedere, quim in parte ea Sicilia

conſediſſent,que nunc Tauromenitana dicitur fortèlaborantibus

bello nouo Meſſanenſibus auxilio venerunt vltrò,eoſque ab eoli- -

berarunt.Prouinciales quod ob meritum eori sui grattam refer:
rChf, --

;
s
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rent, c in ſuum corpus, communionemque agrorum inuita

runt eos,6 nomen acceperunt unum,vt dicerentur Mamertini;

quòd conietis in ſortem XII. deorum nominibus, Mamers

fortè exierat,qui lingua Oſcorum Mars ſignificatur.cuius hiſio

rie auitor eſt Alfius lib. 1. Belli Carthaginienſis. Così Alfio,ò Silio co'me

ver Feſto.Aggiunge il Cluerio, che alla medeſima origine deſimi Dio:
di quel nomealludena Silio nel lib. 14 in quelli verſi. doro,& Al

» Incumbens Meſſana Freto, minimumque reuulſa "sca.

» - Diſcreta Italia, atque Oſio memorabilis ortu. - -

Etdicendo, di non hauer letto giamai, Sammites Oſca vſos Par, che do

fuſe in Samnio ſuo lingua, conchiude(così conciliarpenſan- uettero eſe

dofrà loro ſteſſi, 8 con Liuio tutti i ſudetti autori)che quei re di due o

Mamertini furono del medeſimi Sanniti,ch'haueano occu-i"gi -

pata Capua intorno a Io4 anni prima della Tirannia deli

ſudetto Agatocle; & che quella peſtilentia dee intenderſi la. -

auuenuta nella Campania,& non già nel Sannio. Mà tutto

ciò non può anche eſſer vero, ſe quei Sanniti Campani furo- Ma furono

no di quelli,che nella CampaniaoccuparonoNola? Certa- iº ºſº"

mente molto più non eſſendo ſtata giamai Capua attribui- ":

ta al Sannio, come fu quella città della quale diſſe l'Autore ſi campani.

dell'Epitome del lib.81. di Liuio,che Sylla Nolam in Sam

mio recepit: laſciando, che potrebbe riſponderſi, non hauer

parlato Alfio,nè de Capuani Sanniti di Capua, nè di quelli

di Nola; percioche diſſe. Quim de toto Samnio grauis inci

diſet peſtilentia. Talche i Mamertini non furono prole de

ſoli Sanniti della Campania: & laſciando, che ſe i ſoli San

niti di queſta regione parlauano in lingua Oſca: per qual

maniera il Romano conſole Lucio Volunnio appreſſo Li

uio nel lib.1o. mandò nell'eſercito de Sanniti, i quali ha--

uendo depredato il campo Falerno, eran per far ritorno

nel lor Sannio, gnaros oſce lingue exploratum quidagereturº

Il medeſimo Cluuerio inuero nel cap.9. del lib 3. dell'Ita- Il Cluuerio

lianó ricordeuole di quelche hauea detto quì,raccolſe con diſcorde da

fermezza da queſte parole di Liuiorcheoſco ſunt vſ ſermo-º

ne Samnites: intendendo de' Samiti dell'original Sannio;

laonde ſoggiunſe,che hinc etiam Campani,ab Sammitibus or

ti, Oſcum illud babuere vocabulum. Medixtuticus . Nel reſto

Polibio, come ſi è inteſo a dietro, diſſe de medeſimi Cam

pani Mamertini, che richieſero da Romani, vtſibi,ceiù ori

2K II. . . ginis
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i quali non ginis communione iunctis(nel Greco è duiovas)opemferrent:

º ſºgº º non volendo ſignificar alcuna loro stretta congiuntione di

i" ſangue come par, ch haueſſe preſe le ſue parole il Zonara ,

i", nelTomo 2; mà dinotando la comune origine di eſſer Ita

liani, & perciò douer eſſer ſoccorſi contro de Siracuſani

Polibio illu Greci. Le parole del ſudetto Zonara appreſſo il ſuo inter

ſtrato il Zo prete, che del ſuo Codice Greco non hò copia, ſon queſte.

ºººº opem Romanorum, vt quos cognatione attingerent, implora
to, runt. Et di queſto,parmi,eſſerſi ragionato abaſtanza.

gusti, che, fºdegli occupatori di Regio qualcoſa diremo? Po.

ip, libio gli diſſe Romani,8 mandati da Romani in aiuto de

Regio, furo Regini,loro amici;& amici gli appellò,nongià parenti de

nº ſºldati et Mamertini. Per Romani gli deſcriſſero, lo ſteſſo Liuio,Va

iº lerio Maſſimo Eutropio,3. Paolo Oroſio, in varie maniere,

- Liuio nell. 28. in perſona di Scipione paragonò più allor

misfatto la ſeditione, d più toſto la ribellione di ottomila

ſoldati Romani, che à quello de Mamertini in Meſſina o

& de Sanniti in Capua, ſecondo la già rifiutata ſua opinio

ne,dicendo. Rhegium quondam in praſidium miſſa legio,inter

fectis per ſcelus principibus ciuitatis, vrbem opulentam per de

cem annos tenuit.Et appreſſo. Illi.ſient Campani Capuam,Ta

ſcis veteribus cultoribus ademptam, Mamertini in Sicilia Meſº

ſanam, ſic Rhegium habituri perpetuam ſedem erant, necpopu

- - lum Romanum, nec ſocios populi Romani vltrò laceſſituri bellº
Liuio i". Et di nuouo nel lib.3 1. in perſona del Legato Romano nel

i" “i conſeglio degli Etoli Rhegium Pyrrhibello,legio à nobis, Rbe

ris: ri-ginis ipſis, vt mitteremus, orantibus,in praſidium miſa,vrbem,

ſcontrato ad quam defendendam miſſa erat per ſcelus poſſedit.Comproba

ºValeriº uimus ergo idfacinus,an non bello perſecutiſceleratam legioni,
Maſſ. in poteſtatem noſtram redattam, tergo, di ceruicibus panasſo

ciis pendere, cum coegiſſemus, vrben, agros,ſuaque omnia cun

libertate,legibuſaue Rheginis reddidimus ? Valerio Maſſimo

nel cap.7.del lib.2,ch'è della Diſciplina Militare, deſcriſſe,

ancor queſto frà gli altri eſſempi della ſeuerità del Senato

Romano nel caſtigar i delitti de ſuoi ſoldati:che cum mil

tes,qui Rhegium iniuſto bello occupauerant(io quì,8 nel reſto

di queſti racconti laſcio di oſſeruarla varietà, la qual per

altro fuori della preſente queſtione è frà loro autori) mor

tuaqueduce Iubellio, M. Caſiumſcribam eius ſua ſponte impe

ratº

ti

ºlfi

º
"
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ratorem delegerant, carcere incluſit, ac M. Fuluio Flacco i rib.

Pl denunciante,nè in ciues Romanos aduerſus morem maiorum

animaduerteret, nihilominus propoſitum excquutus eſt. Entro

Pio nel lib. 2. & Paolo Oroſio nel cap. 3, del lib.4. dicono,

che quella Legione fu l'Ottaua.Adunque no furono in ve

runa guiſa Capuani:non ſol che non furono Capuani San
miti. Ma tuttauia il Cluuerio cita à fauor ſuo Strabone nel i"i al da

lib.6;il qual parlando di Regio diſſe,che ſubatatem Pyrrhi, ,i",O

Campanorum preſidium incolas, violatis paitis, circumuentos ne Campa.

interfecit . Et cita ancora il lib. 12. dell'Epitome di Liuio, na dai cºgno
doue ſi legge, che cum in preſidium Rheginorum Legio Cam-fſi ſuo

Pana cum prefetto De Iubellio miſſa eſſet, occiſis Rheginis, Rhe- rit ti mo,

giºm occupauit. Et nel lib. 15.ſi ſoggiunge,che Legio Campa

ºque Rhegium occupauerat,obſeſſa,deditionefatta, ſecuri per--

cºſa eſt. Et hauerebbe anche potuto aggiungere, che la ..

gente Iubellia fù Capuana, nella quale poi nacque quel

labellioTaurea famoſo nelle hiſtorie del medeſimo Liuio,

inValerio Maſſimo,8 in Cicerone. Ma deueremo noi cre-,

der più toſto al breuiatore di Liuio che à lui ſteſſo? Et non

potremo perſuaderci, che quel Iubellio fù detto Campano:

non per eſſer nato in Capua, ma per alcun altro accidente,

onde anche naſcer ſogliono i cognomi º Et che altra gen- Hauena, i

te, appellata ſimilmente Iubellia,fà Romana? Certamente capuanimi.

Liuio nonhauerebbe giamai detto, che i Capuani milita-litato nelle

rono nelle Romane Legioni, il quale nel lib. Io gli deſcriſſe º º nºn
nelle Ale, ciò è neife ſchiere de confederati, in quelle pa- ºiº Le

role. Tim Fabius,audita morte college, Campanorum Alam, 8 toni,

Titingentosferè equites, excedere acie iubet;delche può vederſi

il Lipſio nel cap.7 del lib.2 della Militia Romana.Alcun , Benche e'ſen

forſe, direbbe, ch'eſſendo ſtata conceduta à Capuani la , do eſiſtiti,

Romana cittadinanza, come afferma il noſtro Velleio nel quel tempo

lib. 1, fin dall'anno del conſolato di Spurio Poſtumio, & di" C Ji

Veturio Caluino, che fù di Roma il 432, ben potrebbero ".
eſſere ſtati Romani cittadini quei Campani ſoldati a qua- nºi,

li poi nell'anno 473 fù commeſſa la difeſa di Regio, quan- citi tra al

do il Re Pirro paſsò in Italia come ſi è inteſo a dietro ſen- º ſteſſe tor

za verun diſparere. Et da racconti di Polibio nel lib.2. &º

di Fabio Pittore appreſſo il ſudetto Oroſio nel cap, 13. del

lib.4. Parrebbe poterſi raccogliere, che i medeſimi Capua-:
X - -- --- - ni,

Della legio
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ni in quel tempo militanano nelle Legioni; percioche nel

catalogo dell'eſercito de Romani nella guerra co Galli

nell'anno, ch'eran conſoli Lucio Emilio Papo,8 CaioAt

tilio,ciò è di Roma nel 523,eſſi diuiſaméte deſcriſſero il nu

mero delle ſchiere del ſoldati di tutti gli altri popoli loro

amici; ma del numero de'ſoldati Capuani non fecero è

queſto modo, che nol diſtinſero da quello de Romani, co

me può ſcorgerſi dalle loro parole, che nel terzo Diſcorſo

Per la qual hò recate. Da queſta medeſima ſi gran congiuntione po

""." trebbe ſimilmente giudicarſi, che poi autuenne quelche leg

, "i geuaſi in alcuni antichi Annali riferiti da Linio nel lib:23,

en de Rem, dal quale il preſe Auſonio nel catalogo delle città illuſtri,

ni cºſoli fuſ ſcriuendo di Capua : hauer mandati i Capuani i loroam

Jºººººl baſciadori in Roma dopo la Romana rotta a Canne, poſtu

º“ lantes, vt alter conſul campanus fieretſi rem Romanam adiu

uari vellent. Mà il trattar di queſto non è del preſente luo

go; eſſendo intanto ben certo, che non per alcuno lor pa

rentado taciuto da Polibio:mà per hauer commeſſa la me

deſima ſceleraggine,come accennò lo ſteſſo autore, furono,

ſtretti amici queſti occupatori di Regio, 8 quelli di Meſ

ſima;i quali peraltro ſarebber douuti eſſer inimici per l'ini

micitia, ch'era à quel tempo frà Sanniti, 8 i Romani; tal

che à torto il Clunerio gli riputò anche di vna ſteſſa gen

te con quelli di Entella.

e

XIII. I Capuani di ſtirpe Etruſci,hauendo attacca

ta nuoua guerra co'Sanniti per la difeſa de Sidici

ni;d eſſendo rimaſi perditori, ricorſero all'aiuto de'

- Romani, i qualiper la loro deditione primieramen
I Capuani, - - - , -

in opinione te ottennero la Campania Capuana, di poi acqui

ai chi gli ſti Aarono il reſto della Campania Felice con la Cam
S - - -

i" panta antica.

la Campa- -

miai", Rimane hora in queſto vltimo luogo è dichiararſi, qual

º º, fù la deditione de Capuani a Romani, per la quale hauen

p:iz: do eſſi accettata la loro difeſa, diuennero legittimi ſignori

f. de sia, della Campania,&poterono co giuſta guerra diſcacciarne
fo/ , i Sanniti, che l'haueano ingiuſtamente occupata. Mà prima

- - ai
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di far queſto,dee notarſi,che Liuio, dal qual ſolo habbiamo

con maggior chiarezza, che da ogni altro autore queſto

racconto, parlò di queſte coſe concordemente à quel che

hauea parlato delle precedenti; laonde quei primi Sanniti, i

quali, ſecondo il dir ſuo, hauendo tolta Capua è gli Etruſci,

erano diuenuti Capuani, poſſedeuano tuttauia nel tempo

della lor guerra co Sanniti del Sannio, nata per cagion de'

Sidicini,8 Nola,8 Nocera,8 l'intiera Campania Felice, 3:

ancora l'antica;ſiche perſeuerando in molta potenza,8 pro

ſperità,furono da lui appellati.Arx finitimorum. Mà ſe tutto che furono

ciò ſia vero: non può eſſer vero, che Nola fà occupata da ºº "

medeſimi Sanniti nel modo,ch'io penſai,eſſerſene fatto ſci."

bio con l'occupatione di Capua;& conuerrà dirſi,ch'ella da -

eſſi fà poi conquiſtata col reſto di quel tratto fin al fiume ,

Silaro in quelle altre nuoue guerre, per le quali finalmente i

Capuani, ridotti à mal termine, diuennero dedititij de'Ro

mani. Della maggior probabiltà dell'wna,ò dell'altra ſenten

za io non prenderò a far queſtione: parendomi,che in ogni

modo ſi ſia baſteuolmente ritrouato quel che più ſi andaua

ricercando, cioè, che i Sanniti tolſero a Capuani Etruſci,

ch'hauean contro di eſſi preſa la difeſa de Sidicini: & non

ià à Capuani della lorgente, il dominio della Campania;

à quali poi,ſecondo il dire di Strabone, il ritolſero i Roma.

ni; talche laſciando anche di replicar vina altra volta le pa

role di Liuio, ch'hò riferite à dietro, douendo ben auualer

mi del reſto del ſuo racconto per quella parte, che non ri

pugna à raccontigià inteſi, di altri antichi attori, ſeguirò il

preſo ragionamento ſenza altra dimora.

I Capuani Etruſci adunque, i quali hauendo riordinata i cºlºni

la loro Republica nella forma,accennataci da Diodoro Si-"

ciliano, hauean perciò fatti maggiori acquiſti, ſoggiogan- ,"

do Cuma, onde eran ſaliti in gran riputatione: eſſendo poi ai contro de

ſtati ricercati del loro aiuto da Sidicini, ingiuſtamente tra- sanniti,

uagliati da Sanniti,n'accettarono prontamente la difeſa la

qual parea alla loro degnità conuenire. Màiller ſoccorſo,

che riuſcì inutile à gli amici,fù à ſe ſteſſi purtroppo danno

ſo;i quali magis momen(per ſeruirmi delle parole di Liuio)ad

praſidium ſociorum,quàm vires cum attuliſſent,fluentes luxu ah

duratis vſu armorum in Sidicino pulſi agro, in ſe deinde molen

KIII Sſſſ 077ghtCfº
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Et moltº più omnem belli verterunt.Siche di nuouo rotti in vna altra gran

"A.i giornata, né eſsendo lor rimaſo alcun modo di poterſi di

"fendere all'aperto:appena ſi tenean ſicuri dentro della città,

chiuderſi & i Sanniti non ritrouando più veruna reſiſtenza, ſcorre

fra propri uano per ogni luogo a lor piacere. In queſto ſtato eran le ,
ºmostri, coſe de'Capuani,càm,(ſegue à dirLiuio)robore ſua iuuentutis

acciſo, nulla propinqua ſpcs eſſet, coatti ſunt ab Romanspetere

auxilium Legati introdutti in Senatum, maximèin banc ſenten

tiam loquuti ſunt. Di quella oratione, formata dallo ſteſſo

autore a ſuo arbitrio, come altre volte far ſuole, io non re

Pecerſi dedi cherò altre, che quelle parole, le quali pareranno al noſtro

titrj de'Ro- biſogno ſecondo le occaſioni più appartenere, eſſendo ſtata

mani, per ot la conchiuſione di quella ambaſceria, che i Capuani diede

tenere il loro ſe ſteſſi,la lor città, é ogni lor coſa in deditione de' Ro

º ºtºi e mani; per la quale conuenendo, che ne hauefier preſa la di

iº feſa,fecer primieramente intendere a Sanniti, vi Capuavr
A e ne venner - - - -

difeſi. be,Campanoque agroalſtinerenti & percioche nhebber ſuper

ba riſpoſta, iuſu Populi conſules ambo cum duobus ab vrhe

e rercitibus profetii, Valerius in Campaniam, Cornelius in Sam

Liuio illu- nium:ille ad montem Ganrum: (per cuſtodir il campo Cuma

ftrato. no, alli cui danni i Sanniti col fauore de Napoletani, loro

amici,paſſauan di Nola facilmente)hic ad Saticulam(perim

pedir, che i medeſimi Sanniti non moleſtaſſero i luoghi più

vicini alla città da quel lato) caſtra ponunt. Et fù queſta la

prima volta, che l'armi de Romani paſſarono nella Cam

pania per oſſeruatione anche del Sigonio nel cap.1o.dellib.

: l De Ant.iure Ital.Si attaccò per queſta cagione frà l'vna &

di aſſedio li. l altra gente aſpra guerra la quale per nuoui loro ſdegnidu

berati. rò molti anni,8 intito paruero i Capuani quaſi da vm mol

to ſtretto aſſedio liberati. In queſta ſentenza l'ambaſciador

Silio illu- Saguntino parlando appreſſo Silio nel lib. 1. al Senato R9.

ſtratºin- mano,hebbeà dire. - -

i" luºghi, –Vos & Campanatueri
con Li. - - -

uio riſcon- º Moenia,depulſo Samnitum robore,dignum

trato. » Sigeis duxiſtis auis– -

Et ſinilmente Decio Magio appreſſo lo ſteſſo Poeta nellib,

11 diceua dei medeſimi Romani a ſuoi Capuani,inuaghiti

di ſtringeramicitia con Hannibale: -

» Hi ſunt qui veſtris infixum moenibus hoſtem De

, Dº

i
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i Deiecere manu, 3 Capuameripuereſuperbis

» Samnitum iuſſis– -

così quel Poeta volendo alludere alle parole,che Liuio poſe Liuio in ,

in bocca del ſudetti ambaſciadori Capuani. Eò ventum eſt,ſ"
Patres conſcripti, vt aut amicorum, aut inimicorum Campani" pato,

ſimus. Si defenditis veſtri ſi deſeritis,Samn tium erimus. Per

cioche ſe Capua, 8 la ſua Campania fuſſero ſtate in potere

de Sanniti, come potrebbero hauerpoi ſoggiunto i medeſi

miambaſciadori? Capuam ergo, di Campaniam omnem, ve

ſtris, an Samnitium viribus accedere militis, deliberate. Etap

preſſo ragionando della lor fierezza. Ea ad oppugnandam Ca

puamrapit. aut delere vrbem pulcherrimam, autºpſi poſitere

volunt Etdi nuono,volgendo il parlare a Romani Senatori.

Vobis arabitur ager Campanus, vobis Capua vrbs frequentabi

tur. Et ancor la quarta volta. Itaque populum Campanum,vr

bemdue Capuamagros,delubra deum, diuina, bumanaque omnia

in veſtram, Patres conſcripti,populique Romani ditionem dedi

mus. Alche acconſente molto bene, che dopo la loro dedi

tione fuſſe ſtata mandata à Sanniti, come ſi è inteſo a die

tro, quella ambaſceria populi Romani, Senatuſaue verbis, vt

Capua vrbe,agroque Campano abſtinerent. Siche Silio non ci

dimoſtrò altro,chequel che Liuio ci hauea raccontato.

Mà non così felucio Floro, quantunque gli ſi dia il no- º ºpaa:

me d'huttorico, 8 non già quello di Poeta; come facilmen-"".

te può ſcorgerſi, ſe ſi raffronti inſieme il dire dell'wno,S. del rom, con

l'altro autore Liuio a Capuani ſoli attribuì,ch'haueſſero in-tro de San

uitati i Romani alla loro difeſa, & del campo Campano; & niti.

per quel che appartiene à queſta parte, oltre quel che ſi è no- -

tato à dietro, introduſſe i loro anibaſciadori a parlare in tal

modo.Annuite,patres conſcripti, nutum,numendue veſtrum in

uicium Campanis;& iubete ſperare,incolumem Capuamfuturi, -

Di più volle che non eſſendo pocuto da lor negarſi,che i Si Le roueti

niti eran di alcun tempo prima itati amici de Romani ha-"
ueiſer ſoggiunte quelte parole. Neluè hercule,quòd Samniteschi, -

priores amici, ſoci que vobis fattiſunt, ad id valere arbitror, nè

nos in amicitiam ſuſcipiamur Alche il Senato haueſſe riſpoſto,

ch'era ben giuſto di non rifiutare i notelli amici, ma in tal

guiſa, nè qua vetuſtior amicitiaac ſocietas violciur. Et per ter- -

zo queſta ſola regione reſe, di eſſerſi accettata da Rottiani
; - XIII - Sſſſ a coſì
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I quali per cola loro deditione anche la lor difeſa; percioche vrbs ma,
" di xima,opulantiſſimadue Italia,vberrimus ager, marique propin

- dtſuo 9fer. quus,ad varietatesannone horreum populi Romani forevideba.
i tipº, i tur: ſeconde che da medeſimi ambaſciadori n'erano ſtati

acconſenti inuaghiti,per hauer lor detto.Vobis arabitur ager Campanus:
º0 ge vobis Capua vrbs frequentabitur. Mà Floro nel cap. 16 del

. lib. 1. vſurpandovn ingrandimento in vero poetico, di cui
r"cg per alcuna parte queſta hiſtoria non hauea biſogno, º pi

| i" i , alcuna altra non era capace non attribuì a Capuanimà alla

io, rifiuta Campania, d'hauer inuitati i Romani alla ſua difeſa: quaſi

- to, & nota che la Campania, che veniua moleſtata da Sanniti, fuſeº
u tO, fata diuerſa da quel campo Campano,che appartenendo i

Capuani fu da eſſi conceduto per deditione a Romani. Si

preſe anche licenza di affermare, che i Romani non eranº

i punto più amici deSanniti, che de Capuani, hauendo,for

ſe, giudicato(quel che à Liuio non douette parere,hauerbi

ſogno di queſto ſcudo)che non ſarebbe ſtato giuſto, che per

la ſola auidità del nuouo dominio haueſſer cosi prontame

te rinuntiata vna amicitia antica. Etaggiunſe con non mi

nore offeſa del vero, che oltre la degnità, & le ricchezze di

Capua, 8 la fecondità della ſua regione, da Liuio fol conſº

- - derata fu grande allettamento,chehaueſſero accettata quel

la impreſa, l'amenità delle città della ſua riuiera;non accor
v, toſi, che i noſtri luoghi di mare,nè men peralcun altro ſecº:

lo appreſſo furono in pregio, come in queſti Diſcorſi ſi è

più volte oſſeruato.Le ſue parole,mentre ragiona del popo

io Romano, ſon queſte. Precibus Campane motus,non prºſº

ſed quodeſt ſpecioſius prò ſociºs Samnitas inuadit. Erat fadus di

vtriſque percuſſum,ſed hoc Campani ſantius,6 priùsomini

ſuorum deditione fecerant. Et appreſſo dopo le viniuerſali lodi

della Campania,ch'hò notate nel terzo Diſcorſo; & dopo

quelle de' ſuoi laghi,8 de ſuoi monti; & dopo hauer anche

mentouate le ſue piaceuoli città di mare, Formia (di queſtº

deſcrittione non replicherò quel che ho detto altroue) Cº

ma, Pozzuoli, Napoli, Herculaneo, Pompei,é Capua dellº

altre capo. Prò hac vrbeiſs regionibus Populus Romanus Samº

mitas inuaſit, S -

Ethaueſſe pur egli non più, che per la ſudetta maniera º

anticipati i tempi,nò confondeudo anche le ragioni de do:
Imlill!)

-

i.
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minii in queſte vltime parole. Poſciache in quel punto, nè Le città del

Herculaneo, nè Pompei poſſedeuanſi dagli Etruſci Capua- ºttº Nola

ni,& Napoli non fu di lor poteſtà giamai; ſiche non poten ,º

do queſte città eſſerſi compreſe nella loro deditione falſo fù ",

il dire, che parimente per la loro difeſa i Romani attaccaro- eran de ,

no la guerra co Sanniti, i quali doueano hauer già tolte à nºtº quando

medeſimi Etruſci le prime due col reſto di quel tratto, nonº

ſolamente fin al fiume Sarno, ma final Silaro,dal tempo,chei7 ciconquiſtarono Nola, come ſi è notato è dietro; nè doueano puani. ea

hauerne ancor fatta perdita, come apparirà manifeſto per Fioroni
- v - - - oro rifiu

quel che ſoggiungerò di qui a poco. Il campo Campano, latº,

del quale i Capuani con ſe ſteſſi, con la loro città, 8 con ,

tutte l'altre lor coſe fecero deditione a Romani può giudi- che a quet

carſi,che fù quello peraltro modo da Liuio appellato. Cam- tempo la ca

pania;la qualda mefà dimoſtrata nel primo Diſcorſo,8 de-lºgº,

nominata dal nome del medeſimi ſuoi poſſeſſori per cogno-f: i
me.Capuana: nè di là del fiume Volturno da quel lato: nè di

là di Acerra verſo il lato oppoſto, perueniua, eſſendo ella a

ſtata propriamente il Capuano territorio, che dal monte

Tifata per vn altro verſo giungeua al mare,ſicherinchiude
ua nel mezzo Atella, 8 ne' ſuoi vltimi confini dal lato del v

ſudetto fiumehauea Caſilino, da quello del mare,Volturno,

Literno,Cuma,8 Pozzuoli (già ſi è detto, che Napoli non a

appartenne à Capuani) & da quello di Acerra verſo il ſu

detto monte,Sueſſola,8 Galatia,che gli era più vicina. Cer

tamente gli ambaſciadori Capuani, i quali ragionando nel

Senato Romano accennarono, ch'era fuori della propria º

Campania il campo Sidicino in quelle parole. Paràm fuit, .

quòd ſemel in Sidicino agro, iteràm in Campania ipſa legiones -

noſtra cecidere:quando poi ſoggiunſero quelle altre. Eò ven

tam eſt, Patres conſcripti,vt aut amicorum,aut inimicorum Cam

pani ſimus. Si defenditis veſtri: ſi deſ ritis, Sammitium erimus

Capuam ergo,cº Campaniam omnem veſtris,an Samnitium vi

ribus accedere malitis, deliberate:non inteſero della medeſima Liuio illu

ſpecial Campania in altra guiſa, che come divna parte del- ſtrato

la Campania maggiore,cio è della Felice, della quale i San

niti poſſedeuano il tratto Nolano, 8 il Nocerino con Her

culaneo, & Pompei; & ſe non fuſſero ſtati riſpinti in dietro,

n'hauerebbero anche ottenuta,conquiſiando Capua,queſta

XIII altra
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altra parte; ſiche ne ſarebbero ſtati quaſi intieramente ſtº

gnori: & ſe ſi attenda l'opinione di coloro, che gli riputaro

novna ſteſſa gente con gli Auſoni,i quali ne poſſedeuano il

tratto di là del Volturno fin al Liri, non altro era lor rimaſo

di acquiſtarne che queſta ſola Campania Capuana Parue»

all'incontro ſimilmente aprirſi a Romani per la ſudetta de

ditionevna aſſai facil via alla conquiſta del reſto della mag

Floro am- gior Campania, come appunto aumenne; alche ſe Floro in

" alcuna guiſa haueſſe voluto rimirare nelle ſue vltime parole,

".º iio Prò bac vrbe iis regionibus populus Romanus Samnitasinuoſiti

egli non ne verrebbe da me ripreſo: parendomi, che Liuio,

ch'è di ciò concorde à ſe ſteſſo,nè veggio,che altri gli ſi op

ponga, ſe ne debba riputare autor certo; ſe pure temeraria

mente non gli ſi voleſſe negar di cio fede Et già ſi è potuto

strabore , ſcorgere,ch'al ſuo dire aſſai bene è d'accordo il dire di Stra

& Luio cò bone, che ſi è recato più volte; onde ſi è inteſo,che la Cam

cordi, pania,tolta à gli Etruſci da Sanniti,fu lorritolta da Roma

ni; ilche per quanto appartiene a quella ſua parte, dame»

chiamata Campania Capuana, ſegui nel tempo & nel modo,

che ſi è dimoſtrato qui a dietro: & l'acquiſto, che fecerpoi

del reſto, dall'Vn ſuo lato, & dall'altro, vien pur da Liuio de

ſcritto largamente, del che,quel che al noſtro biſogno baſtar

poſſa,conuerrà qui eſaminare. - - - - .

Anche in Poſſedeuaſi dagli Auſonidiniſamente in molte città qua:

quel tempo ſi intiera quella altra parte della Campania Felice,ch'era di

era degº du là del fiume Volturno, hauendoui anche i Sidicini la loro

"ci città, appellata Teano, quando nacque fra Sanniti, 8 Rº;i cºn la Cai - - - - A -

pania Felice mani quella lunga guerra per la cagione già raccontata fra

ai la dei val quali i conflitti furon varj,8 ſanguinoſi,8 varie ancora in

º la rºto, quel mezzo le paci: non hauendo in tanto rallentato punto

il Capuano popolo il ſuo ſdegno verſo del ſuoi inimici;per

º " cioche due anni appreſſo, quitunque diſcorde da ſuoi Equi

i", ti, congiunſe di nuono l'armico Sidicini in compagnia dei

.am, Faler Latini a loro danni; nè ceſsò anche d'impugnarle contrº

no,in breue de' ſuoi liberatori che gli hauean ciò probibito;da'quali in

i fºgli, pena gli fu tolto il publico catapo Falerno, ilche auuennº

“º" iell'anno 413. di Roma, eſſendo conſoli Tito Manlio

Torquato la terza volta, 8. Publio Decio Mure. Hauean
ſimilmente i Romani nel medeſimo annoossiperde

- - 1U10



zo 1 s C o R s o 1 p. 595

º

ditione Aurunca, che forſe congiurato hauea anch'ella co' che in ºrº

latini, la qual disfatta tre anni appreſſo, nel conſolato di ".

“Caio Sulpitio Longo & di Publio Helio Peto,da vicini si "i,
dicini ne furono acceſi alla vendetta; & la lor prima impre- annoper de

ſa fù di eſpugnar Cales nell'anno del conſolato di Marco ditione Au

Valerio Coruo la quarta volta, 8 di Marco Attilio Regolo, runcº

cioè correndo l'anno 418. di Roma; percioche quella città . .

hauea preſe l'armi a fauor de medeſimi sidicini, laonde, ""

nell'anno ſeguente vi mandarono via colonia di due mila."
& cinquecento coloni, Etbenche nel ſudetto autore non ſi cales.

habbia nulla dell'acquiſto, che poi fecero di Teano, città di

eſſi Sidicini; può nondimeno giudicarſi, che non ne paſsò

gran tempo; & io hò per fermo che l'hauean già ottenuta a Bt appreſo

prima dell'anno del conſolato di Marco Petelio, & di Caio lº sºno i

Sulpicio, che fù di Roma il 439, nel quale preſero le città"

degli Auſoni, Auſona, Minturno, 8 Veſciapertradimento veſ,

di alcuni de'loro cittadini, alle quali s'imputaua, d'hauer Minturno.

tenuta amicitiaco Sanniti; ilche autenne in vin ſol punto,

& in vno ſteſſo modo; ſed quia (ſono parole del medeſimo

Liuio nel lib.9.) abſentibus ducibus impetus eſt factus, nullus

modus cedibus fuiti deletaque Auſonum gens vix certo defeatio

nis crimine perindèacſi internicino bello certaſet. Per la deſcrit- Per la dife

ta maniera adunque peruenne in potere de Romani non ".dei"

con molto lunga guerra ancor quella parte della Campania",".

Felice di là del Volturno negli anni dimoſtrati; benche poi niti,

vi hebbero a patire ſpeſſe volte non leggieri danni da vicini traſmi.

Sanniti, de quali all'incontro vi ruppero gli eſerciti più

d'vna volta. Per queſto timore nell'anno del conſolato di

Aulo Cornelio la ſeconda volta,8 di Gneo Domitio, ch'e-

ra di Roma il 421, quando non ancora s'era dato fine alla s

guerra co Sidicini, º Samniumiquoque (per vſar le parole » .

Pur di Liuio nel lib.8.) iam alterum annum turbari nouis con

ſiliis ſuſpectum erat;eò ex agroSidicinº exercitus Romanus non

eſº deductus.Et laſciando di notare tutto ciò, che viauuenne

ne'tempi ſeguenti fra l'Vna,& l'altra gente, baſterà recarne

quel che ſi legge nel medeſimo autore nel lib.19;che nell'an

no del conſolato di Lucio Volunnio, & di APpio Claudio,

che fù di Roma il 457, in Samnio noui exercitus exorti,adde

populandos imperi, Romani fines, per Veſcinos in Campanum

5 , XIII. (in
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(intende dello Stellate) Falernumque agrum tranſcendunt, in

genteſque pradas faciunt . A quali diede vina gran rotta ne

medeſimi luoghi il ſudetto conſole Volunnio, fiche sè ma

gnum ea populatio Campani agri tumultum Rom e prebuerat,

poi le ſue lettere parte cure exonerarunt Senatum, quibus (t-

i ſos, fu ſoſtue populatores Campania,cognitum eſt. Et ſoggiunge

Liuio, che tim de preſidio regionis depopulata ab Sammitibus

agitari coeptum; itaque placuit, vt dua colonia circa Veſcinum,

ci Falernum agrum deduceremtur: vna ad hoſtium Liris flumih

: ' qua Minturne appellata: altera in ſaltu Veſcino, Falernum con

tingente agrum, vbi Synope dicitur, Graca vrbs fuiſſe, Sinueſſa

deinde ab colonis Romanis appellata; nec, qui nomina darent fa

cilè inueniebantur; quia in ſtationem ſe propè perpetuam inſiſte

regionis, non in agros,mitti rebantur. -

Hebbero i Mà furono molto più frequenti, ſe ben ſi oſſerui nel lib.7,

i" nel lib.8.& nel lib.9 dello ſteſſo autore,le loro conteſe,che,

l: per gli ſteſſi anni commiſero dal lato di Caudio, 8 di No

pià che in alla (non appartiene a me parlare di quelle, che commiſero

tra parte e fuori di queſte regioni) donde ſe i Sanniti per l'anticoloro

".. ſdegno contro de Capuani con più fiero ardore, º quantº

"periapianezza de ſiti poteuan farlo più facilmente tantº

caudio, e più frequentemente infeſtar douettero la Capuana Cam

di Nola, pania, della quale eran frontiere, come altrone ſi è notatº

Sueſſola,8 Acerra:non men vi hebbero a ſoſtenere perdite,

graui da Romani. Da quel lato ne piani campi Campani

nell'amno 439. di Roma,mentouato anche à dietro,nel qua

le eran conſoli Marco Petelio,8 Caio Sulpicio,ſeguì quella

fi gran battaglia nella quale, diſſe Liuio,che ad triginta mil:

Poººº lia caeſa,aut capta Samnitium proditum memoria eſt; & chenº

ſi" ne ſcaparono altri,niſi qui Maleuétum,cuinunc vrbi Beneuen

:,ui tum nomen eſt, perfugerunt.Il Romano nuouo dittatore Caiº

ſtarono poi Petelio,non ceſſando dal corſo di vna tanta vittoria, piantò

cºn la ſteſſa l'aſſedio in Nola nel ſeguente anno, eſſendo comfoli Lucio

i." Papirio Curſore la quinta volta,º Caio Iunio Bubulco la

vntiera. fecouda volta; doue ſe intra moenia ſub aduentum dittatori,

- - ci Samnitium omnis multitudo, 6 Nolana agreſtiscontuleriti

necità multo poſt, ſiuè à Poetelio dittatore, ſiue ab C. Iunio con

ſule (nam vtrumque traditur) Nola eſt capta. Qui capta decº

Xole ad conſulen trabunt, adiſciunt, Atinam, è calatianº
- codem

l
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eodem captas. Qui ame non par biſogno prender fatica a di- ,

moſtrare, che per l'acquiſto di quella città, la qual di aſſai , º

lungo tempo era ſtata principal ſede de Sanniti nella me- "

deſima regione,diuenne all'hora ancora quel ſuo tratto de -

Romani:dâdocene di più non leggiero inditio il medeſime -

Liuio; il quale non hauerebbe ſoggiunto"quel raccon- a.

to, che profligatoferè Samnitium bello, Etruſci bellifama exorta -

eſt : ſe i Sanniti in quel punto haueſſer fatta perdita ſol di Liuie illu»,

Nola, & non del reſto inſieme della congiunta contrada - ſtrato,

Certamente Pompei era già de' Romani,quando vi giunſe

la loro armata di mare, condotta da Publio Cornelionel

l'anno443. di Roma,del che ragionò Liuio, che recherò di

qui à poco. - - - - -

E ben da non tralaſciarſi che quelli autori, i quali accop: con velai

piarono con l'acquiſto della città ſudetta ancor quello di preſerfra.

Calatia potrebbero hauer inteſo della ſua piùima Ga- i Romani la

latia, che fù nella via Appia frà Capua & Caudio nella : "Sº
Campania Capuana, aſſai vicina a Sueſſola ; & non già diciſi

quella,che n'eramolto"lato della tana, Ai.

Campania Felice,di là del fiume Volturno,8 hora ſi chiama ma, ma Atel

volgarmente.Caiazzo. Il che ſe fuſſe vero, aſſai men deuereb- lº

bero hauer parlato di Atina, città ne' Volſci, la quale con le Antichissa

ſudette due fuſſe ſtata acquiſtata da Romani; ripugnandoui":

altrettanto manifeſtamente la molta diſtanza dei loro ſiti, , i",&

quanto il ſito, 8 il nome di Atella potrebbe perſuaderci,che oiodoro Si.

iui in Liuio ſi legga il ſuo nome per colpa de copiſti in cil, illuſtra

quell'altro tramutato. Collocado anche Diodoro Siciliano "º:
nell'anno del medeſimi conſoli quella ſteſſa conquiſta di“

Nola,8 quella di Calatia, il cui nome ne' ſuoi Codici è cor

rotto in quello di Celia, città non mentouata da veruno altro

autore: & attribuendo l'una, 8 l'altra impreſa al dittatori

Quinto Fabio, parlò di eſſe congiuntamente in ſi fatta ma

niera,che della vicinanza di tai luoghi non può dubbitarſie

Le ſue parole nel lib. 19, appreſſo il ſuo interprete ſono le a

ſeguenti.Cum paucis in hoſticum ingreſſus, Celiam, c Nolano

rum arcem expugnati di prede multitudinem venundati militi .

buſque magnamagri partem ſorte diuidit. Adunque ſecondo ,

queſti racconti douettero i Sanniti hauerpreſa Galatia, 8 . . .

Atella dopo alcun tempo della deditione de Capuania Ro ...
- i KIIP T ttt mani,



698 D 1 I S C o o R S O R I V.

ºººr tolte nani, i quali nè ſarebber potuti penetra tanto oltre, se pri

:" ma di ciò non haueſſero anche occupata Sueſſola, Acerra,

si, iehe con altiſſimo file trio ſi tace da Linio benche haucas
con Acerra ptr egli dimoſtrato nel lib.7, che Sueſſola in quel primoal

dºpo la dedi ifo della ſudetta deditione era delle parti de Romani. Al

ºº Sueſſula(diſſe)nunci trepidi Capuam, indeequites citati adºa

“ lerium conſulem oprmoratum venium Et appreſſo.campani

Liuio ieri, dride, si eſulanorumnue audui gatina presuntibuſnea

to. ”un vt praſidium con bylanna miteratur quasamnitiume:

durſiones arcerentur. E nel lib.8 hauea detto che Acerradi

là ad vndeci anni nel conſolato di Auto Comelio la ſecon

da volta, 8t di Gneo Domitio, era tuttauia di lor poteſtà,

poſciache in quello anno Romani fatti Acerrani,lege al I-Pa

inio finto. girio pratore lata,qua ciuitasſime ſuffragio data. Per cagioni,

i".ita" medeſima nuoualor" di Sueſſola i San

niti, come ha lo ſteſſo autore nel libro citato, potrebbero

hauer fatta quella riſpoſta a Legari Romani nei conſolato di

, Lucio Cornelio Lentulo, è di uinto Publilio Filone, che

º fù il 426. di Roma. Inter Capuam, Sueſſulamque caſtracaſtris

, conferamus; o Samnis, Romanus nè imperio Italiam regat, dt

ºſiº cernamus. Sò benio che per hauer il medeſimo Liuio anche

S"i congiuntoin vn racconto nel lib.9 nell'anno del conſolatº

rea Ais di Publio Cornelio Aruina & di Quinto Marcio Tremulo il

na, dicanfi, quale di Roma fu il 447, che in Samnio noui motus erortiCº

ºdºttº latia, & Sora preſidiaque, qua in iis Romana erani,erpugnata

i. non può dirſi che congiunſe i ſiti di queſte due città,delle

sannati, i quali Sora era nello ſteſſo tratto di Atina di cui ſi è parlato,

Mà come io ben accòſento,ch'egli in queſto luogo nointe

ſe di Galatia della Campania Capuana; cosìancora molto

probabil parmi per gli contraſegni, che n'hò addotti, non

Hauer quei ſuoi autori nel luogo allegato è dietro, parlatº

di Calatia, ch'è hoggi Caiazzo, collocata ne'monti, che di

miſero il Sannio dalla Campania Felice, come da lui par

Ma è mani- creduto Mà ſe foſſi pur coſtretto accertarqueſta è vero quº

feſte che non lunque altra fua difeſa, nondimeno non laſcerei di credere,

: " ch'egli non haueſſe tralaſciata alcuna notabil parte dell'hi

"", ſtoria di queſte ſcambievoli conquiſte& perdite da Roiº
aia, iº de Sanniti in quelta regione, che per ogni modo da

resº iºiºsaur Rosaterassi"i ; - - --- . . . prela'

- -

;

-
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il

º

preſa,ò dal dittatore Caio Petelio, è vero dal conſole Caio . .

iunio,vsò queſto modo di dire. In Campaniam reditum,maxi liaio di

nè ad Nalamarmis repetendam:non hauendo prima mai piùº no.
- - - -

raccontato che quella città era ſtata tolta da Sanniti a Ro-“

imani nè ch'ella era ſtata peralcun tempo di lor ſignoria e , a

Nulla più ſcuſabil parmi il ſuo ſilentio degli autuenimen-Tacquerº a

ti di Nocera, la ual città col reſto del ſuo tratto di là del" -

fiume Sarno prouò ne medeſimi tempi ſimili vicendevoli ii".
mutationi;ſe fede daremo è Diodoro Siciliano, il qual diſſe la incoſtante

nel citato lib, 19, che nel conſolato di Spurio Nautio, & diºmicita di

Marco Popilio che fu di Roma il 437, Komanicum samniti-Nººrasº
bus bellum gerentes, Ferentum Apulia vrbem vi capiunt; & Rema

Nuceria, qua Alphaterna numcupatur, (fù di queſtocognome

la noſtra Nocera, come ſi è auertito al ſuo luogo) incole

ſiaſi quorundi induttivamicitia Romanorum deſerta in Sanni- a c.

ti " conceſſerunt. Di ciò Liuio non formò parola, e
" nè men altra volta nel corſo di tutta quella º tº - - - - -

gºrra mentonata quella città, nè hauendo parlato de ſuoi ranati
caſi più che leggiermente, ſcrivendone ſoloneſto nel più "."P 88 CllUC » oi questo nel Piº parlarono

Mºlte citato libro, che nell'anno del conſolato di Quinto Fa- deſuoi cana,

bio,8 di Caio Marcio Rutilo, cioè di Roma nel 3, claſis pºſaccheggiº

Romana a P. Cornelio, quem Senatus maritime ora prefecerati".i.

in Campaniamai cumuppulſa Pompeio eſſi ſoci inde nº" dalle gen

le addepopulandi agrum Nucerinum profeiti,proximis raptimi, di

ºſtatisivnde reditustutusad naues eſſet, dulcedine,vtfit, prede armata di ..

longiùs progreſſi,exciuere hoſtes. Palatis per agros nemo obuiusº

fuit cum occidione occidipoſſent; redeuntesagmine incauto, haud - -

proculmauibus aſſecutiagreſtes, exuerunt preda, partem etiam ,

ºcciderunt que ſuperfuit ceditrepida multitudo ad nauesconº, º

piſa ſi scorgeſ di quà eſſer vero quel che ſi è aunertito a "º
dietro, che dºpo la vittoria, ch'hebber di Nola i Romani, -

acquiſtarono anche Pompei, per la qual coſa la lor maritti- , e , il

ma ſoldateſca non vi fece verun danno, mà paſsò a depre

dare nel vicino territorio di Nocera, la quale inquelpunta -

eſſer tuttauia douca in potere dei Sanniti. Non haueanla

ſciati i Romani valerla trarre alle parti loro per via di alcu

ne conditioni di amicitia & di pace che da ſuoi cittadini né

ºfurono accettate Màttager finir il reſto di quella guerra &
per vendicarle nupueºssia spºsº" ſue

º i XIII tt t 2 detto

-

mt. -

stati
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Bt dellº detto Quinto Fabio nel ſeguente ſuo nuouo conſolato, nel

g:" quale gli fu compagno Publio Decio Mure,eſſendo il 445 di

de reſi º, Roma, le dimandarono in vano, percioche da Fabio lorfu.

fine all'im- ron negate. Conſeles (diſſe Liuio nel mcdeſimo lib.9) partiti

preſa della prouincias: Etruria Decio,Samnium Fabio euenit. Is profetius

i" ad Nuceriam Alphaternam, iam tùm pacem petentes, quod vti

euca. ea,rum daretur, noluiſſint, aſpernatus,oppugnando ſubegit. Et

reſtò col ſuo acquiſto compito inſieme quello della intie

ra Campania Felice dopo trentacinque anni della deditione

ºrº º de' Capuani Mà per non tacere quel che in alcun tempo mi

per sºlº cadde nel penſiero,io già hebbi molto ſoſpetto, che Diodo
annº il tifo – - - - A -

, ,ta re, recato è dietro, attribuì alla noſtra Nocera, di hauerla

zo di Lucera fciata nel ſudetto anno l'amicitia de Romani per quella

de Sanniti, hauendo fatto ſcambio del ſuo nome conquel

Diodorº Silo di Lucera di Puglia, doue nel medeſimo tempo nonvna

ºiºsº volta ſola nel corſo di ſette anni ſeguirono di fifatte muta

"“ “tioniraccontate da Liaio,mà taciute da lui, come all'inco

tro tacque Liuio queſta,ch'egli diſſe della noſtra: delche la

ſcio altrui libero il giudicare.
-

pomeans Hor per queſta maniera hauendo finalmente tolto i Ro

bauer pur al mani à Sanniti a parte è parte ciò che nella Campania,

º": Felice eſſi haueangià tolta a noſtri Etruſci può penſarſi che

i", in breue tempo anche acquiſtarono il reſto di quel che di lì
ipania del Promontorio di Sorrento final fiume Silaro poſſedeuaſi

antiea, quan da medeſimi Sanniti, 8 primieramente era ſtato poſſeduto

dºsi trºfei da ſudetti Etruſci,che fù la Campania antica mentouata º

i" da Strabone Iui i Romani, come afferma lo ſteſſo Geografo

ini nel librº che ſi è recato altre volte, mandarono adhabitare

i Piceni,ſecódo il coſtume da eſſi allo ſpeſſo vſato co le vin

ce nationi,i quali con leggiera mutatione del primo lornº

me vifurono poi chiamati. Picentini, ilche ſtimò il Cluuerio

II Cluutrio eſſer auuenuto nell'anno del conſolato di Manio Curio Den

lodato. tate, & di Publio Cornelio Rufino, che fù di Roma il 4º;

nel quale il medeſimo Curio ottenne vna gran vittoria de

Sanniti, e di altri popoli d'Italia nel Sannio, e nellato del

mare Hadriatico, ſiche giudicò, che all'hora vinti inſieme i

Piceni,furoncódotti in queſte nuoue ſedi. Il tempo inverº

aſſai ben conſente con quei che ſi è detto dell'acquiſto che

Romani hautan fatto di quella regione pochiº"
- - - º DC

;
&
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benche da lui non ne fà oſſeruato queſto riſcontro, per la

qual coſa molto più ragioneuole appariſce la ſua, 8 la mia

opinione. Nel reſto può di quà intenderſi,onde auuenne , dal che, tr

che il termine della Capania né fu di nuouoprodotto,ſeco- dalla variº

do l'antica ſua prima deſcrittione,fin al fiume Silaro; mà fùºº

riſtretto nel Promontorio di Sorrento; cio è,perche in quel":

tratto furon collocati i ſudetti Piceni ; à quali douettero fa", i

“eſſerſi impoſte da loro vincitori diuerſe leggi, che al reſto congiunta la

de popoli di queſti luoghi, da medeſimi nuouamente con- campanº

uiſtati; ſiche fra gli vni, & gli altri non fu veruna coſa co-f"

mune: eſſendo da Romani in queſta guiſa ſtata raccolta“º”

ragioneuolméte in vna regione quella, che vna era di aſpet

to, & di natura & diuiſe quelle, ch'eran di aſpetto, 8 di na

tura diuerſe,in due.

x1 V. Eſſendo ſtate di varie forti le antiche deditio

ni. La prima, che di ſe ſteſſi fecero i capuani a Ro

manifà men dura di quella del tempo dellaſecon

da guerra cartagineſe, per la quale capº A di

uenne lar Prefettura,6 al fine fà lor Colonia,laon

de riacquiſtò lo ſplendore, la dignità di prima.

+Hebber quì fine le mutationi dei popoli della Campania la deditiene

felice, che nel preſente Diſcorſo io preſi ad illuſtrare. Mà"

da queſto ſteſſo ſubietto non farà alieno, andar" di ciò ".c.

ricercando, per quella maniera che in tanta caligine di co-puania R.

ſe mi può eſſer permeſſa, qual fu à quel tempo lo ſtato del- mani,

la medeſima regione, del che picciol veſtigio è ſol rimaſo

ne fatti, quaſi da vn ſolo Liuio raccontati,de'miei Capua

ni.Vuole egli che il maggiore degli ambaſciadori i quali fe

cero à Romani la deditione di Capua, ſpeſſe volte mento

nata, ſcorgendo che ricuſaua quel Senato accettar la difeſa

de'nouelli amici contro degli antichi, haueſſe finalmente

ſpiegata la ſua intiera imbaſciata: ſic enim domo mandatum

attulerat:dicendo in tal modo..2uandoquidem moſtra tueri ad- -

aerſus vim, atque iniuriam iuſta vi non tultis: veſtra certe de

ſenaetis. Itaque populum Campanum,vrbemq? Capuam, agros,

aleabra deum, divina, humanaque omniainseri con

- ſcripti,
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º ſcripti,populique Romani ditionem dedimus,quidquid deinde pr

Celebrata ,

nel ſolenne

modo, oſſer

stato altre º

volte,

tiemur,dediticiveſtri paſſuri Soggiunge lo ſteſſo autore,che

all'hor finalmétenó parue à Senatori douerſi più negare il

ricercato aiuto; fiche legates extemplò nutti ad Samnitespla

cuit;datamandata,vt preces Campanorum, reſponſum Senatus,

amicitia Samnitium memor,deditionem poſtremò faiiam,Samni

stibus exponerent:peterentprà ſocietate, amicitiaque,vt deditiis

ſuis parcerent, negue in eum agrum, qui populi Romanifattus

eſſet,hoſtilia armainferrent. Eſſerſi all'hor fatta dellor campo

con ogni altra lor coſa ſacra, 8 profana:8 inſieme di ſe ſteſſi

ampia deditione,fà ricordato a ſuoi Capuani Senatori da

ViboVirio, quando nel tempo della ſeconda guerra Carta

gineſe,cinta Capua di ſtrettiſſimo aſſedio da medeſimiRo

mani, gl'inuitò à prender più toſto volontaria morte, che è

darſi viui nelle loro mani. Le ſue parole appreſſo lo ſteſſo

Liuio nel lib.26, che qui appartengono,furon queſte. Quid

vos eam deditionºfore cenſetis,qua quondam,vtaduerſus Sam

mites auxilium impetraremus,mos, noſtraquè omnia Romanis de

dimus ? Et è ſtata oſſeruatione di molti, che la forma d'una

tal deditione non ſolea eſſer diuerſa dà quella, per la quale,

Tarquinio Priſco interrogando, 8 gli ambaſciadori Colla

tini riſpondendo, era già Collatia ancor diuenuta dedititia

Liuio riſcò de Romani nella ſeguentemaniera. Rexinterrogauit.Eſti, nè
trato con ſe

ſteſſo, 8 il.

luſtrato,

vos legati, oratoreſque miſi à populo Collatino, vivos populum
·C" dederitisi Sumus. Eſt nè populus Collatinus in ſua

poteſtate Eſt. Deditis nè vos populum Collatinum,vrbem,agros

aquam,terminos,delubra,vtenſilia, diuina, humanaque omnia in

'meam populique Romani ditionem? Dedimus.At ego recipio.Fin

euà Liuio, il qual non parlò più di ſimil cerimonia,raccon

tando altre deditioni, per eſſerſi dilor potutogiudicarlo

fteſſo;& queſte douettero eſſer quelle legittime parole dedi

Fù di condi

tion più du

ra delle con

federationi,

tium vrbes, da lui accennate nel lib.9. in perſona di Spurio

Polturnio,ſcorgendoſi in fatti nel propoſito noſtro, che la .

“Collatina, è la Capuana, al dir ſuo, furono del tutto pari

Funne perciò la conditione de Capuani molto più dura di

quella de'popoli, i quali de Romani non eran dedititi, mà

eran confederati come manifeſtamente ci dimoſtrò pur Li

trio nel librº per la riſpoſta, data dal Romano Senato agli

amba

come racconta il medeſimo attorenel lib.1, il Romano Rè
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anbaſciadori del Sanniti che ſi eran doluti, Latinos, Campa

ºneſque,fº ſul ditione populi Romani eſſent, prò imperio areerent

Sanniti agroſin imperium abnueremt,armis coerceremi,la qual

fa queſta Campanorum aliam condicionen eſe, qui non fadere,

ſtd per deditionem infiden veniſſent. itaque Campanos, ſei ve

lint, ſei nolimt,quieturos: in federe Latino nihil eſe,quod bellare,

cum quibus ipſivelint prohibeantur.

º Màsè altro dire pur di queſto autore noi attenderemo è Laetition,

“non fù cotantoampia, nè cotanto propria deditione quella dei capi,

de'Capuani, i quali da lui ſteſſo altre volte per altro nome º è non fà del

furono apprºlati ſocij de'Romani:ò vero di dedititi, poi di- º maniera,

uénero lor cifederati. Oſſeruiſi di gratia tutto ciò che ſegui" ".i

eglia dire eſſer frà eſſi occorſo finaltempo che i medeſimii

Capuani ſi appreſero all'amicitia de'Cartagineſi, 8 potrà mutata in .

conoſcerſi queſta varietà, o del medeſimo autore, è della confederatio,

loro conditione. La deditione fù nell'anno del conſolato di “

Marco Valerio Coruo la terza volta, 8 diAulo Cornelio, P -b

Coſo, correndo il 41o. di Roma. Dopo due anni nel conſo. "

lato di Caio Plautio la ſeconda volta, 8 di Lucio Emilio Romanin,ag.

Mamerco i Romani fecer quella riſpoſta, che ſi è inteſa è gior autorita

dietro,è gli ambaſciadoni del Sanniti:Campanorum aliam cò- ſi ai eſi,

dicionem eſſe, qui non fadere, ſed per deditionem in fidem veniſ- ,"

ſent; itaque Campanos,ſei velint,ſei nolint,quieturos - Et nel confederati,

l'anno ſcguente, eſſendo ſtati due volte rotti i Latini,8 i Ca
puani dal conſole Tito Manlio Torquato: primieramente » -, - s.

alle falde del monte Veſuuio,sù la via, che conduceua à Ve

ſeri:& poi frà Sinueſſa,8 Minturno,adeò acciſe res ſunt,vt có- Quando poi

ſulivictorem exercitum adpopulandos agros eorum ducenti, de- gli ºer

derent ſe omnes Latindeditionem ſue eam Campani ſequerétur."

Latini,Capuaqueagro multati. Latinus ager, Priuernati additº iſi

agro, i Falernus,qui populi Campanifuerat,vſque ad Molturni mede.

flumen plebi Ramana diuiditur. Diodoro Siciliano nel lib. 16.

in nulla diſcorde da Liuio,màpiù riſtrettamente ci eſpoſe » .

lo ſteſſo,le cui parole in latino ſon queſte, Romani infeſta acie Diodoro Si

cum Latinisio Campanis ad vrbe Sueſſam (leggi Sinueſſam.) ".& "iº

congreſſi, vittores abierunt & parte agroum vitos muliarunt.“

Adunque, è non fù à quel punto diuerſa la conditione del Liuio nota

popolo Capuano da quella del latino annullataſi per la nuo, io, -,

la qen dura deditione la precedente, dei che per doppia car

MIZ gione
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gione non può non eſſergran marauiglia,ò vero rimaſe ini

piede quella prima, ma di non tutti, è non in piena poteſtà

de Romani erano all'horpaſſati i campi de Capuani, lº
onde il medeſimo ViboVirio mentouato à dietro inanimi

do appreſſo lo ſteſſo Liuio nel lib.23 la ſua città è congiun

gerſi in amicitia con Hannibale, ſol della perdita ſi dolena

del campo Falerno,dicendo, tempus veniſſe,quo Campaninº

agrum ſoli ab Romanis quidi per iniuria adempti recuperare i

At di tutti ſed imperio etia Italie potiripoſint.Mà oſſeruiſi,che Torquatº

i":trionfò de Latini al pari che de Capuani come può vedi
i, nelle Tauole Capitoliuebéche Valerio Maſſimo dicandº

Iſorrionfi 8 del 1.2. che la legge diſponeua,ve prò auto imperio,nonpº

Torquato recuperatis,qua populi Romanifuiſſent,triumphus decerneretº

. Soggiunge Liuio, che nello ſteſſo anno Campanis equilinº

º:li honoris cauſa,quia cum Latinis rebellare moluiſſent; Fundaiſ,

i,º Fermianis,quºd perfine eorum tuta pacataque ſemper fuiſ

E qui ci fet via, ciuitasſine ſuffragio data. Il che diſſe il noſtro Velº

amani la cit- io nel lib. r eſſerſi fatto nel conſolato di Spurio Poſtumioº

i"- di Veturio Caluino,35o anni innazi del coſolato di Maº

“ Vinicio Quartino, 8 di Caio Caſſio Lógino,che furono cº

ma altri ea ſoli nell'an 78» di Roma,ch'era di Criſto il 32;ſicheanº
ieri dai dilà è 19 anni, nel 432 pur di Roma, nel quale altre voltº

tempi, era l'hò collocato in queſti Diſcorſi per cagione di queſto coº

º º puto,8 percioche in quell'anno quei medeſimi furono cº

i" " ſoli di nuoto. Ma tutti han creduto, che nondimenovº
- io inteſe del lor primo conſolato, che fù nel 419: accº

tando, che nè men per queſta maniera egli è con Liuio di

accordo, dal quale anche iui diſcordando nella ſupputatº

ne di altri tempi, non diffe, a ſoli equiti Capuami eſſere tº

veſteio de ta donata la Romana cittadinanza: ma che Campani º

iiuio diſcor eſt ciuitas; per la qual coſa non eſſendo potuto queito clº

de, illuſtra vero di tutti i Capuani in quel tempo º per alcun detto del

"ºººº medeſimo Liuio,che ſi recherà appreſſo, edendo ſtati i Cº.
e puani dapoi vniuerſalméte cittadini Romani potrebbe eſº

Velleio hauer fatto ſcambio, 8 hauer collocata nel primº

conſolato de ſudetti Spurio Poſtumio, & veturio Caluinº

la cittadinanza Romana,conceduta generalmente a Capº

ni nel ſecondo, delche non ſarebbe irragioneuol riſcontrº

la generoſa corteſia, uſata da Capuani al Romanoeſercito
h. i .. vinto

s
si

s
?
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vinto da Sannitià Caudio nello ſteſſo anno per la quale,ſo

pra altri precedenti loro atti amicheuoli, haueſſerſi queſta

gratitudine meritata. Sia nondimeno di ciò quel che ſi vo Bt nel me.

glia, ilche à noi quinulla importa: ſegue Liuio alle antece-ºpia
denti parole, che Cumanos, Sueſſulanoſque eiuſdemiuris,condi-,ſ",ſ"dº

cioniſgue cuius Capuà,eſſe placuit. Quì non può intenderſi al-, ai di

tro,fuorche ben conuenne, che quei popoli i quali eran della ma, o di

Campania Capuana,fuſſero ſtati della ſteſſa conditione della Sueſſº assie.

lorº metropoli per la ſeconda deditione comedoueano eſſe-"
reſtati per la prima, eſſendoci intanto ignoto, ſeperauuen-“

tura i loro meriti erano ſtati da quelli de' Capuani diſpari.

Dopo queſto,nel ſudetto ſecondo conſolato di Veturio Cal: Matresa,
uino,& di Spurio Poſtumio auuéne all'eſercitode Romani i cau, ſf

quella famoſa diſgraria à Caudio,i quali ritornando in Ro- appellati ne

ma, cum antè nottem Capuam peruenire poſſent, incerti defideº ſegue

ſociorum, 4 quod pudor prapediebat, circà viamhaud procul"
Capua,omnium egeni, corpora humi proſtrauerunt, quod vhi eſt r-vra

Capuam nunciatum, euicit miſeratio iuſta ſociorum ſuperbian

ingenitam Campanis.Confeſtim inſignia ſua conſulibus faſces,li

ttores,arma,equos,veſtimenta,commeatus militibus benignè mit- \ .

tant;& venientibus Capuan cunctus Senatus populuſque obuia 3.

egreſſus,iuſtis omnibus hoſpitalibus, priuatiſque, i publicis fun

gitur officiis; neque illis ſociorum comitas, vultuſdue benigni,º

alloquia,non modò ſermone elicere ſed nè vtoculos quidem attol

lerent,aut conſolantes amicoscontrà intuerentur,efficere poterante

Et appreſſo. Cum hac dicerentur,(da alcuni giouanetti Ca

puani,che diſperauan più del fatto de'Romani) audirentur

que,et deplorati penè Romani, nomen in concilio ſociorum fide- a

lium eſſet:(importuna ironia)dicitur Oſillius Calauius.&c.Ve

deſi qui conceduto più volte il nome di ſoci a Capuani, e

dirſi vſata da ſocij, non da dedititii quella liberal corteſia a'

Romani, per la quale,come ſi è auuertito non è ancor mol

to, potrebbe giudicarſi, che in quel medeſimo anno fù con

ceduta vniuerſalmente à'Capuani la Romana cittadinanza.

Fù in vero effetto di ſtretta amicitia,8 di amicheuole ſocie- E, per focº

tà non legge,nè pena di deditione,che poi nell'anno delcº- "..º ſi
ſolato di Marco Foſſio Flaccinatore, & di Lucio Plautioº

Vennone, che fù di Roma il 435. primàn Prefetti Capua

creari capti, legibus ah L. Furio Pretore datis.com virumqi ipſi

- XIV, - V V v V prà
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tro, cmedio agris rebus diſcordia inteſtina petiſent: comepari

Fº hºrne niente da Liuio vien raccontato. Et qual altro maggior

".." ſegno divna confederatione del tutto pari da ambedue le
confederatio . . . . . - - - - -

,", , parti può bramarſi di quello che Polibio non ci haueſiede

pari. ſcritto nel l. 1. il numero de' Capuani,i quali militauano co

Romani,diuiſamente dal loro, quantunque egli nel reſto cº

diligente, è curioſo racconto ci haueſſe detto il numero de

ſoldati, che ſi ſarebbe poſto in campagna dagli altri popoli

d'Italia vn pervno nel conſolato di Lucio Emilio Papo &

di Caio Attilio Regulo,che fù l'anno 528. di koma,quidoi

Polibiº & Galli in gran copiapaſſarono di quà delle Alpi 4 Le ſue pº

"i le & quelle di Paolo Oroſio, che citando l'anticohiſtorico

Fabio Pittore parlò di ciò nello ſteſſo modo,furono recatº
nel Diſcorſo terzo, nel ragionamento degli armenti delle,

caualle di queſta regione.Così il medeſimo Liuio di nuouº

nel lib. 22.mentouoi Capuani fra ſocij de Romani in quel

le parole. Incluſus inde videri Annibale ad Caſilinum obſſº

ſus: cum Capua, e Samnium, º tantum ab tergo diuinn lº

ciorum Romanis commeatus ſubueberet. Et pernon laſciatº

congiunta , ci dubbioverano della loro amicheuoliſſima confederº
ci in comun ne, introduſſe nel libro ſeguente il conſole Terentio Varrº

parentado e ne,che dopo la rotta de Romani è Canne, n'haueſſe parla:

ºººº" to à gli ambaſciadori Capuani in queſto modo. Adirittº

" hac,quòd faedus equum dedimus: quòdieges noſtras: quòd adº

tremun, id quod ante Cannenſem certè cladem maximum fili,

Liuio, & ciuitatem"magne parti voſtrum dedimus ( concordei

vite, di quel che hauea detto è dietro:ma diſcorde da quel che pºi

ſcordi, diſſe,S ſi recherà hor hora;& diſcordeancora da Velleio,º

- forſe dal vero ſe no paltro:percioche ad alcuna altra noſtrº

città minore fà ancor queſto priuileggio generalmente cº

ceduto) communicauimuſque vobiſcum Itaque communemvº

hâccladem,que accepta eſt,credere,Campani,oportet:commumº

liuio à ſe e patriamtuendam arbitrari eſſe. Nè in altra guiſanellib31.

"" fe.che di eſſi haueſte ragionato il legato Romano nel conº

ir, diglio degli Etoli, dicendo. Hi bomines,cumprò is bellunº
icordi uerſus Samnites per annos propè ſeptuaginta cum magnis noſtrº

cladibus geſſiſſemus: ipſos fadere primum:deinde connubio;atº

inde cognationibus: poſtremò ciuitate nobis coniuxiſemus (ſenza

strana ºccettione di perſone, ch'è il luogo,da mes"
--- - - - - - -- - - t0
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to)tempore noſtro aduerſo primi omnium Italie populorum pre

ſidio noſtro fade interfetto,ad Annibalem defecerunt. Màſcuo-siche tutta.

praci finalmente il medeſimo conſole ſudetto appreſſo lo º di lorpo

ſteſſo autore nel reſto della ſua riſpoſta à Capuani, ſe eſſi iº ſº
A l -- - Aata la canº

forſe, eran ſotto la poteſtà de Romani, benchelor confede- Pania.

rati,nella forma,che i Puglieſi,come egli racconta nel lib,9;

impetrauerunt, vt fadus daretur, neque, vt equotamen fadere,

ſed vt in ditione populi Romani eſenti è pure,sè la lor confede

ratione era con leggi del tutto pari? Triginta millia peditum

(diſſe quel conſole) quatuor equitum arbitror ex Campania

vos ſcripſiſſe: è come leggono altri. ex Campania ſcribi poſſe.

Laſciando quel che diſſe Magone nel Senato de Cartagine- Liuio illus

ſi Capuam, quòd caput non Campanie modò, ſed poſt afflittam ſtrato in

rem Romanam Cannenſipugna, italieſit, Annibali e tradidiſe. ºº ºººi.

Il qual parlò della degnità ſua, benche ſarebbe ſtrana coſa,

ch'ella fin è quel tempo haueſſe ottenuto vn tal grado ſopra -

l'altra città della Campania, eſſendo tuttauia in quel primo:

modo dedititia.O non fù adunque, come propoſi, cotanto,

ampia & ſeuera quella ſua deditione:ò pure coltempo,ſen-g

za eſſercene ſtato raccontato, nè il certo anno, nè il modo, i".tº

mutoſi in confederatione. Se ci piaceſſe ſeguirla ſauia cò- co, il guai"

gettura di Federico Gronouio,il quale hauendo letto in al- diſſe ch eſſen

cuni codici di Liuio,ſcrittià penna,lerecate parole del con- º ºtiti

ſole Varrone in queſto modo.Adijcite adhec,quòdfaedus equii"dedſtis. pensò, che la lor ſincera lettione ſia queſta. Adiſcute ne, d;

ad becauòd fadus equum deditis &egia noi haueriano con Laio en

piena certezza quello ſteſſo ſcioglimento di così intricata . "

queſtione, che per via del riſcontro de raccontati fatti ſe nouio loda.
n'era penſato. - . . . . tO e

Màpiaccia al Lettore andar meco alquito più attétamé- parrebbe che

te oſſeruando, che Liuio ne'libri antecedenti fe mentione , i deditrij

di due deditioni de' Capuani a Romani: della prima,per la Capuanº di

quale inuocarono il loro aiuto,contro de' Sanniti: della ſe- º º
federati nel

conda per la quale ſi reſero allor conſole Torquato;& che ,", i

poi nel dire di Varrone non diſtinſe,sè nel tempo dell'wna,ò nuoual, e

dell'altra fu lor conceduta la ſudetta confederatione. A ben ditione fatta

giudicare, non potè ella farſi nella prima, la qual perſe- f conſole e

uerò così dura come fà patteggiata fin altépo della ſecoda;“

talche per la deditione al medeſimo Torquato dometteroſac

KIV V v v v 2 cettar
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o più toho cettarſi i dedititii Capuani per cofederati.Diodoro Sicilia

nel tºpº d' no ci raccontò nel lib. 19.vna terza loro deditione, dicendo,

i "- che nel conſolato di Marco Petelio,8 di Caio Sulpicio, no
editions, a - - ºv - -

tato altre volte è dietro, che fù nell'anno 439. di Roma, eſ.

ſendoſi i Capuani ribellati da Romani,appena poi ſi ſparſe

la fama della vittoria, dagli ſteſſi Romani ottenuta nel ſu

detto anno contro de' Sanniti,che alla loro amicitia di nuo

uo fecerritorno. Le parole del ſuo interprete ſono le ſeguen

ti. Interea dàm ignoratur hec pugna, Campani Romanorum ci

temptu indutti, rebellant.Confeſtm populus validum contràillos

exercitum mittit, dittatore C.Manio, adiuntoque illi M. Foſſio

equitum magiſtro. His caſtra propè Capuam metatis, Campani

ferro diſceptare ſub initium conſtituerunt. Verùm de clade Sam

i mitium certiores fatti, cum totis ſe viribus peti exiſtimarentpa

cem cum Romanis faciunt. Secondo queſto racconto conuer

rebbe crederſi, che non eſſendoſi all'hora peruenuto al fatto

d'armi, fuſſe ſtato dato nello ſteſſo tempo fadus equum de

ditis:& non già quando eſſi dedititi erano ſtati due volte,

rotti in guerra co Latini: laſciando, che queſta di Diodoro

fù l'vltima di tutte le deditioni, che ci ſon note, fin all'età del

apa altri ta- ſudetto Varrone. Mà Liuio, che altre volte importunamente
ciuta. beffò la volubil fede de Capuani, tacque di queſta loro ri:

- - bellione, dicendo, che in quell'anno in Capua ben ſi trattò di

"si vna congiura da alcuni dei ſuoi maggiori cittadini, la qual

i,di prima di eſſerſi poſta in opera,fù da Romani tolta via Il ſuo

racconto è queſto. Eodem anno, cimomnia infida Romanseſ

ſent, Capua quoque occulta principum coniurationes fatta (così

leggo col Gronouio, & non già patefatte. percioche ſegue)

de quibus cum ad Senatum relatum eſſet,haùd quaquàm negleda

res eſt.quaſtiones decrete; dittatorem que queſtionibus exercendis

dici placuit. C.Menius dictus eſt.is M.Foſium magiſtrum equiti

- dixit.Ingens erat magiſtratus eius terror; itaq; ſiuè timore eiuº

; ſeà conſcientia,Calauios,Ouum,Nouumque (ea capita coniuratº

nis fuerant)priuſquàm nominarenturapud dittatore,mors,barº

dubiè abipſis conſcita, iudicio ſubtraxit. Diodoro affermò lº

r ſteſſo della volontaria morte de'capidella ribellione, dalai

raccontata con queſta varietà, coſeguente à quel che dettº

bauea che i Capuani,eſſendoſi di nuouo riconciliati co Rº:

ºreanimatoripania-rº"
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non expettata iudicii ſententia,mortem ſibi conſciuerunt.Siche o

potrebbe crederſi, che fù ſcambio il ſuo per eſſerſi inganna

to nel nome del dittatore, il qual fù creato,non per cagion a

di guerra, ma per far quella inquiſitione: eſſendo in pari in

i ganno caduti alle volte altri antichi autori: ſe pure l'ingan

no non fu di Liuio per la contraria maniera.Di ciò egli ſteſ

ſo par,che ci porga argomento non leggiero, hauendo nel

lib.34 introdotti gli Oratori del Rè Antioco a parlar con

Tito Quintio delle varie ſorti di confederationi in tal ma

niera. Eſſetria genera fa derum, quibus interſe paciſcerentur

amicitias ciuitates, regeſque. Vnum,cum bello vittis dicerentur

leges: vbi enim omnta ei qui armis plus poſſet, dedita eſſent: que

ex iis habere vittos,quibus multari eos velit,ipſius ius, atque ar

bitrium eſſe.Alterum,cumpares bello, equo fadere in pacem atq;

amicitiam venirent: tunc enim repeti, reddiqueper comuentionè

res;& ſi quarum turbata bello poſſeſſio ſit,eas,aut ex formula iu

risantiqui, aut ex partis vtriuſ pue commodo componi. Tertium

eſſe genus, cum, qui hoſtes nunquam fuerint, ad amicitiam ſociali

faedere interſe iungendam coeant:eos neque dicere, neque accipe

relegestidenim vittoris,cº vitti eſſe. Ne queſta triplicata di

ſtintione fù vſata da altre genti, che da medeſimi Romani,

affermando con manifeſte parole il medeſimo Liuio nel lib.

28; che mostetuſtus erat Romanis,ci, quo mec fa dere, nec equis

legibus iungerentur amicitia,non priis imperio in eum,tanquam

pacatum vti, quàm omnia diuina,humanaque dediſet:obſides ac

cepti,arma adempta preſidia vrbibus impoſita forent.Alla qua

le egli anche alluder volea nel lib. 1.in quelle parole. Fadera

alia aliis legibus:ceterum eodem modo omnia fieri. Hor nel fatto

noſtro come fol può alla prima di queſte tre ſorti di confe

derationi ridurſi quella, che ſi contraſſe fra Capuani,8 i Ro

mani nel tempo di Torquato,quando a perditori fa da vin

Per la quale

fra le varie

orti di eon

federationi.

Vſate da'

Romani,

Fuſer pota

tipaſſare dal

l'vno all'al

troſtate,

citori tolto per ragion di guerra il campo Falerno: così per

poterſi dar luogo a quel detto, che fuſſe ſtato concedutoda

Romani equumfadus deditis,par, che ſarebbe biſogno di ac

cettarſi per vera la deditione,deſcrittaci da Diodoro,alla e

qual fuſſe preceduta la ribellione, da lui raccontata, 8 da

Liuio mal conoſciuta:ſe nò voleſſimo fingerci vna deditio

ne,poi tramutata in cofederatione, vltima di tutte le ſudet

se & da tutti taciuta.Ma eſſo Diodoro ſoggiunſe, che vrbes

- AIV. - veniamº
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ueniam conſecuta,(Capua,8 l'altre della ſua Campania,S del

ſuo dominio)ad ſocietatem priſtinam redatte ſunt.Laonde per

ogni modo conuerrà accettarſi,che i Capuani di alcun tem

Ma percio po prima eran diuenuti di dedititi lor confederati. Sareb

ºla lor con be,forſe,vero, che ciò ſeguì nel tempo della deditione à Tor

ſi:", quato per la quale eſſendoſi commeſſi alla fede de Roma

,ni(era queſta vina ſpecie delle deditioni) fà lor conceduta e

e può accon pervn modo la prima ſorte di confederatione, eſſendo ſtati

clam :te crepriuati del campo Falerno; & pervn altro modo la ſeconda,

"ſi"- eſſendo ſtati accettati advna amicitiapari:Certamente del

", la città de Faliſci racconta Valerio Maſſimo nel cap. 5. del

dente. lib.6.che aliquotiès rebellando, ſemperque contuſa praliſs, tan

dem ſe 2 Lutatio conſuli dedere coatta eſt.Aduerſus quam ſc

uire cupiens populus Romanus, poſtduam a Papirio, cuius manu,

iubente conſule,verba deditionis ſcripta erantidoétus eſi, Faliſcos

non poteſtati, ſed fideiſe Romanorum commiſiſſè, omnemiram

Liuio illu- placidamente depoſuit. Et per queſta maniera potè poi il Ca

ftrato. puano Vibo Virio eſſerſi doluto,agrum ab Romanis quondama

per iniuriam ademptum. Quando parimente ſi reſero i Palepo

letani a Romani, dice Liuio nel lib.8.che Charilaus fuit, qui

ad Publilium Philonem venit: & quod bonum, fauſtum,felirque

Palepolitanis, populoque Romano eſſet tradere ſe,ait, maniafia

tuiſſe. eofatto,vtrùm abſe prodita, an ſeruata patria videatur,

infide Romana poſitum eſſe. Ecco che ſi commiſero alla lor

fede;& che ne fuſſe poi ſeguita la confederatione, della qua
le parlerò nel fine di queſto Diſcorſo, l'affermò lo ſteſſo au

tore, il quale perciò hebbe p più vera la ſudetta narratione,

che quella,qua bac proditio ab Samnitibus fatta traditur,ſog

giungendo. Fadus Neapolitanum (eò enim deinde ſumma rei

Grecorum venit)ſimiliàs vero facit ipſos in amicitiam rediſſe.

La confede- Mà veggiamo hora, ſe veramente fà con leggi pari poi

º". , ſtabilita, come il conſele Varrone à Capuani ambaſciadori

iani, ci. ricordaua, la loro confederatione ? Parrebbe di affermarlo

pare, potrei più che di tutte le Romane cofederationicò ogni altro po

i bauer ha polo, ſe fuſſe certo quel che à dietro laſciai abiguo, che i Ca

",ºgg .puani di ſingolar priuileggio militarono co Romani nelle

“ºloro Legioni; del che quantunque non ſiamo ſicuri, ſiamo,

ben ſicuri,che gli ſcrittori, citati altre volte i quali non rac

contarono diuiſamente il numero delle ſchiere de ſoldati

Capua

-
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Capuani da quelle de' Romani nel loro eſſerciti, come fece

ro delle ſchiere del reſto de'popoli d'Italia,ci porgono indi-.

tio non leggiero di vna lor gran congiuntione di leggi, &

di amor pari. Mià ànie pare, che ſia aſſai più ſicuro il crede- Le hebbe pa

re, che nondimeno quel cotáro da Varrone eſaltato. equum ri ſol perº

fadus non fù del tutto fra eſſi eguale più che nelle parole .

Oſſeruiſi quel che Liuio nel lib. 8. introduſſe hauer parlato

il Setino Pretore,Lucio Annio, a ſuo Latini, il qual poi in

lor nome dimandò a Ronani, che vin de conſoli fuſſe della

loro gente:& ſi ſcorgerà, ch'hauendo i Capuanilor fatta la

ſteſſa dimida dopo la rotta del loro eſſercito a Canne:mol

to acconciamente il ragionamento del Setino può per quel

che qui appartiene anche attribuirſi ad alcuno de Capuani

nel lor Senato. Nunc ſub vmbra fa deris aqui (diſſe quel Pre

tore)ſeruitutempati poſſumus. Et appreſſo. Si fa dus eſt:ſi ſocie

tas: equatio iuris eſt ſi conſanguineos nos Romanorum eſe: ſi ſo

cialis illis evercitus is eſt,quoadiunifo duplicent viresſuas, què

ſecernere ab ſe conſules bellis propriſs ponendis, ſumendiſqueno

lint, cur non omnia equantur º cur non alterab Latinis conſul

datur? Vbi pars virium,ibi & imperiipars eſt.Etal fine. En ego

ipſe,audiente non populo Romano modò,ſenatuque:ſed Ioue ipſo,

qui Capitolium incolit profiteor me diſturum,ut ſinos in fadere,

ac ſocietate eſſe velint, conſulem alterum ab nobis, Senatuſaue

partem accipianti. Io sò, che Liuio ricusò dar fede nel lib,23.

ad alcuni Annali, ne'quali ſi leggeua eſſerſi fatta la medeſi

ma dimanda da Capuani, che viene nondimeno affermata

anche da Cicerone nella Orat.2. contro Rullo, 8 da Anſo

nio nel catalogo delle città famoſe.guia(diſſe egli)nimis cd

par Latinorum quidam poſtulationi erat. Ma per ogni maniera Peſciache e

colui, che preſe queſto ſcambio, donette hauerne preſa l'oc- Capua fà
caſione dalla lor conditione pari a quella de Latini, ſi nelleº da

coſe fauoreuoli come nelle dannoſe.Nè in altra guiſa ſareb- Roma.

be potuta eſſer Capua ſtata appellata dal medeſimo Auſo

nio ſubdita Roma:intendendo del ſuo ſtato antecedente alla Auſonio il

amicitia, che contraſſe con Hannibale, per la quale da luiº

ſteſſo ne fu chiamata ſua emula.

39 - –qua freta ſecundis

Ao Neſciuit ſeruare modum:nunc ſubdita Roma,

2e AEmula nume:fidei memor,an infida Senatum

XIV » Sper
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, Sperneret,ancoleret duhitans ſperare curules

, Campanis auſa auſpiciis,vnoque ſuorum

99 Conſule, vt imperium diuiſi attolleret orbis.

Nè parimente ſarebbe per altro modo potuto eſſere ſtatº

negato il trionfo a Quinto Fuluio,di hauerla poi ſoggioga

ta, non quidem (ſe crederemo a Valerio Maſſimo nel cap. 8.

del lib.2.) inuidia patrum conſcriptorum, cui nunquàm aditum

in Curia eſſe voluerunt: ſed ſumma diligentia obſeruandi iuris,

quo cautum erat,vt prò autoimperio, nonprò recuperatis, qua

populi Romani fuiſſent triumphus decerneretur. Benche queſta

Valerio ragione, recata da Valerio, ripugna è quel che ſi è detto a

Maſſ." dietro, leggerſi nelle Tauole Capitoline del trionfo di Tor

" quato per hauer vinti i Capuani, che già eran dedititi de

toline. Romani per la difeſa,hauutane contro de Sanniti.Confede

ratione del tutto pari, 8 intieramente della terza ſudetta a

maniera, fà quella, che fù attaccata con Hannibale nel

Ma fà ben l'anno del conſolato di Caio Terentio Varrone, 8 di Lucio

di leggi pari Emilio Paolo, che fù di Roma il 537, con le ſeguenti leggi,

" che vengono regiſtrate da Liuio nel lib.23. Nè quis impera

, tor, magiſtratuſuè Panorum ius vllum in ciuem Campanum ha

bgles beret. Neuè ciuis Campanus inuitus militaret, munuſuè face

ret Vtſue leges ſui magiſtratus Campanis eſſent: eſſendo ſtata

quella co Romani per molta parte della prima maniera,co

me può ſcorgerſi da quel che ſoggiunſe lo ſteſſo autore, che

alia inſuper,quàm que paſta erant facinora,Campani ediderunti

nam praefectos ſocium,ciueſque Romanos alios,partim aliquo mi

litie munere occupatos, partimpriuatis negotiis implicitos, plebs

repentè omnes comprehendit, velut cuſtodia cauſa,balneis includi

iuſit, vbifatore, atque eſtu anima intercluſa,fadum in modum

expirarent. Dell'hauer militato continuamente i Capuani

negli eſerciti de Romani, è in più d'un luogo del medeſi

Aſpirando moliuio ſolo aſſai manifeſto. Mà vedi inganno della pru

fºtºº denza humana! Hauea Capua goduto,benche nello ſtato di

".." vna confederatione non ben pari, d' ſſai l - - -

felicita al- V pari, dºvna aſſai lunga felicità,

imperio di onde à quel tempo eran purgrandi le ſue delitie, 8 gli agi.

talia, Inde (diſſe Liuio di Hannibale) Capuam flettit iter,luxurian

te longa felicitate, atqi indulgentia fortuna.Et Polibio appreſſo

l'interprete d'Ateneo nel lib.12.Gum preſente reri felicitatº

perferre Campani non poſſent, Annibalem adſeſe conuscarunt:

-
quando
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quando luſingata dalle ſperanze,che le diede à vedere il ſuo

ViboVirio, di poter ottenere per la medeſima amicitiadi

Hannibale l'imperio dell'Italia. Neque controuerſian fore,

(dicea eſſo Vibio à ſuoi Capuani appreſſo lo ſteſſo autore)

quin ipſe, confetto bello, Annibal vittorin Africam hinc decedat, Dai quat

exercitumq; deportet: Italia imperiii Càpanis relinquatur.diué- poi non fa

ne ſua ſerua,come notò Auſonio nel luogo allegato è dietro."
» Annibalis iurata in armis,deceptaque,in hoſtis i eſſer

99 Seruitium,demens, ſpecie tranſiuit herili. - - -

Liuio,& Au

alludendo a quel che ſi legge nel lib.23 di Liuio del Capua "

no pecimo Magio imprigionato da Hannibale contro i fre-i º

ſchi patti della loro confederatione. - -

Et non fuſſe pur ella dall'altezza de' ſuoi deſiderij,& dalle cadde c.,

ſue lunghe proſperità à molto più miſera, 8 piu lunga ſer-pua in lun

uitù precipitata. Percioche di là a cinque anni nel conſolato º º ºli

di Gneo Fulvio Cerumalo, 8 di Publio supicio Galba che i "
fù di Roma il 542. (Cicerone nell'Orat.2, contro Rullo ciò ſuoi,

differiſce di là a due anni, & al conſolato di Quinto Fuluiori.

Flacco, 8 di Quinto Fabio Maſſimo,cio è dell'wno la quarta,

dell'altro la quinta volta)dopo vn fermo,8 aſpro aſſedio eſ

sédo ſtata coſtretta di réderſi à Romani nella più dura ma

niera di tutte le ſudette ſorti di cofederationi,fù,come piac

ue à ſuoi vincitori,ridotta alla coditione di lor Prefettura. I quali la ,rºl q

Il raccòto, fattone da Liuio nel lib.26.è il ſeguète. Porta Io-reſero lor

uis, que aduerſus caſtra Romana erat, inſi proconſulis aperta,"

eſt. ea intromiſa legiovna,6 due ale cumc Fuluio legato. Is, "."

cum omnium primùm arma,telaque,qua Capua erant,ad ſe con- puniti;ſuoi

ferenda curaſſet,tuſtodiis ad omnes portas diſpoſitis, nè quis exi- cittadini, e'

re,aut emitti poſſet, praſidium Punicum comprehendit, Senatum ºg" ſºa
Campanum ire incaſtra ad imperatores Romanos iuſit;quò cumi“ ,i. d

zeniſſent, extemplò his omnibus catena inietta,iuſique ad qua- sue

ſtores deferre,quod auri,argentique haberent. Et appreſſo. Ad

ſeptuaginta principes Senatus interfetti. (ventiſette altri n'ha

uean con Vibo Virio preſo il veleno prima di eſſerſi aperte

le porte à Romani) trecenti fermè nobiles Campaniin carce

rem conditi, alii per ſociorum Latini nominis vrbes in cuſtodias -s .

dati, varijs caſibus interierunt.multitudo alia ciuium venundata.

42e vrbe,agroque reliqua conſultatio fint: quibuſdam delendam

eenſentibus rhem preualidam, propinquam inimicam.Ceterum
A IV. X X X X pre
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praſens vtilitas vicit;nam propter agrum, quem omni fertiliti

te terra fatiscenſtahat primum in Italia eſſe,vrbs ſeruataeſi,vt

eſſet aliqua aratorum ſedes.Vrbi frequentande multitudo incola

rum,libertinorumque, di inſtitorum, opificumque retenta; ager

omnis,& tetta publica populi Romanifatta. Ceterum habitari

tantùm,tanquam vrbem,Capuam,frequentarique placuit:corpus

nullum ciuitatis,nec Senatus, mec plebis concilium, nec magiſtra

tus eſſe, ſine conſiliopublico,ſine imperio, multitudinem nullius

rei interſe ſociam ad conſenſum inhabilem fore. Prefettum ad

iura reddendaab Roma quotannis miſuros. Ita ad Capuam res

compoſita,conſilio ab omniparte laudabili. Così Linio aſſai ben

concorde à ſe ſteſſo, il quale hauea fatto predire da Vibo Vi

rio à ſuoi Capuani in vn breuiſſimo motto quella intiera o

calamità.2uid,vos eam deditionem forecenſetis,qua quondam,

- vtaduersùs Sannites aurilium impetraremus, mos,noſtraqueº

Percoche omnia Rontanis deaimus ? Di molto diuerſa ſorte,benche del

li i. le medeſime coſe, fu l'una dall'altra deditione. Qdanſi di

ria", nuono gli ambaſciadori,che fecer la prima. Populum Camº

molto più panum,vrbemdue Capuamsagros, delubra deum, diuina, bum

dura dedi- maque omnia in veſtram,patres conſcripti,populique Romani di

ºººº- tionem dedimus. Et di queſta vltima. L. Atilius Tribunus ple
prima. bis(appreſſo il medeſimo Liuio nel ſudetto lib,26.)ex auto

ritate Senatus plebem in bac verba rogauit. Omnes Campani,

Atellani,Calatini, Sabatini, qui ſe dediderunt in arbitrium, di

tionemdue populi Romani Fuluio proconſuli; quaquevnàſecum

dediderunt, agrum, vrbemque, diuina,humanaque,vtenſiliaque,

ſine quid aliud dediderunt:de bis rebus quid fieri velitis, vosro

" º Mà per quella i Capuani rimaſero ſignori del

le medeſime lor coſe: alla città non fù tolto il ſuo publico

- - magiſtrato,cangiataſi ſoldi libera in dedititia la ſua condi:
Et per la s tione: per queſta nel contrario modo il tutto fù permeſſo al

ſua nobiltà, pieno arbitrio del vincitori, da quali fà laſciato ſol queſto,

ºº che non ſeuitum incendis(come hà pur Liuio) ruiniſgue in te.

"ii fa innoxia, muroſtue, e cum emolumento queſita etiam apua

i tetti, ſocios lenitatis ſpecies incolumitate orbis nobiliſſime, opulentiſ

muri. maque; cuius ruinis omnis Campania, omnes, qui Campanian

Cicerone 8 circº acrolit populi ingenuiſſent. Di queſto medeſimoraccº
Liuiori con intiero, fattoci da Liuio, egli hebbe lo ſteſſo autore, che Ci

trati. cerone, il quale nella Oratione ſudetta dopoha"

- quali

.

º

l
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quaſi il ſimile ragionamento della pena data a Capua-,

ni,ſoggiunſe queſte parole. Itaque illam Campanam arrogan

tiam, atque intolerandamferociam,ratione, º conſilio maiores

noſtri ad inertiſſimum,6 deſidioſiſſimum otium perduxerunt: ſie

e crudelitatis infamiam effugerunt, quòd vrbemex Italiapul

cherrimam non ſuſtulerunt,º multùm in poſterum prouiderunti

uòdneruis vrbis omnibus exeſtis,vrbem ipſam ſolutam, ac de

i" reliquerunt. -

Dopola conquiſta di Capua fu queſto il raſſetto delle s Furono an

ſue coſe: mà nondimeno ritenne ella la ſua maggioranza , ºº ºººº

ſopra l'altre città della ſua Campania; le quali eſſendo poi"i
ſtate egualméte Prefetture de'Romani,furono,s'io nò erro -

- 8 - aua un ra º to il gouerº

anche in gouerno del medeſimo ſuo Prefetto, che di Roma ne del ca

di anno in anno ci veniua.Scorgolo dalle parole di Feſto cò iº. Pre

tanta chiarezza, che non ſi può con maggiore. Prefettura"i

(diſſe egli)ee appellabanturin Italia,in quibus, d ius diceba- ci"

tur, & mundine agebantur; & erat quadam earum reſpublica:

neque tamenmai ſuos habebant,in quas legibus Prafetti Feſto illu

mittebantur quotannis,qui ius dicerent..2uarum genera fueriit ſtrato,

duo: alterum in quasſolebantire Prafetti quatuor (viginti ſex

virumprò populi ſuffragio creati erant) in hac opida: Capuam,

Cumas, Caſilinum, Volturnum, Liternum, Puteolos, Acerras,

Sueſſulam, Atellam,Calatiam:alterum in quasibant, quos pretor

vrbanus quotannis in quaque loca miſerat legibus; vt Fondos,

Formias,Cere,Venafrum, Allifas, Priuernum,Anagniam, Fruſi

monem, Reate, Saturniam,Nurſiam,Arpinum,aliaque complura.

Fin quà Feſto:& hò riferite quelle ſue parole,che ſon chiuſe

nella Parenteſi, nella guiſa,che vengon lette dal Caſaubono

negli Auuertimenti ſopra il cap.36. del lib 2. di Suetonio,il

quale facendone vn riſcontro con Dione, che ſi recherà quì

appreſſo, le eſpoſe molto più acconciamente di quel che in -

vari altri modi hauean fatto il Turnebo, l'Agoſtino, 8 lo . , ,

Scaligero dell'altra ſua lettione. Per tutto il tempo quaſi di", ie

quella guerra furono in potere de Romani, Acerra,Sueſſola, "i

Pozzuoli, Cuma, Volturno (frà queſte chi non crederà lo tro di eſſi im

ftefſo di Literno? ) & Caſilino;laonde Cicerone hebbe à di- pugnate l'ar

re nella Orat.1 contro Rullo,che bello Punico quidquidpotuitº:

ºa potuit ipſa per ſe ſe ſolamente Galatia, & Atella, ch' Ci il

hebbero a fare aſſai a difender ſe ſteſſe, furono loro inimi- "º

- XIV. Xxx x 2 - - - - - che, -
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Et i meriti, che;& n'hebbbero lo ſteſſo caſtigo,che i Capuani.Atellaque,

º "e caiatia (ſoggiunſe Liuio dopo hauer parlato della dedi

"."tione di Capua in deditionem accepteibi quoque in eos,qnica
dai guapita rerum erant, animaduerſum : Per qual altra cagione fù

li. poi delle città fedeli & delle infedeli nella diſparità deloro

meriti,8 de'demeriti vina medeſima la lor coditione: ſe né

fù per queſta di eſſerſi tuttauia oſſeruato per queſta parte il

iºrſi medeſimo loro antico ſtato ? Certamente non men queſti

oſſeruar Prefetti togati mittebantur quotannis, qui ius dicerent nelle o

l'antica de- ſudette Prefetture, tutte compreſe nella Campania Capua

ſcrittuone. na: che ad alcuni altri Prefetti militari fà per quei primi

anni data cura della prouincia di Capua per ſicurezza delle

coſe:cio è a Quinto Fuluio a Tito Quintio Criſpino, di nuo

, uo al medeſimo Fuluio & finalmente à Caio Hoſtilio Tubo

giuio illu lo, che la ritenne più divn anno, come può ſcorgerſi in Li
ſtrato, uio nel lib.26 nel lib.27.nel lib. 28 & nel lib.29;le cui paro

- le mi par ſouerchio di riferire. - - -

Se quattro Mà facilmente aunerrà,che alcun riopponga,hauer Fe

ºnel º ſto detto, che ben quattro Prefetti eran mandati di anno in

ſiſi ", anno a render ragione nelle Prefetture di quà, da lui men

gueſe pre touate:& non già vn ſolo; ſiche frà eſſi conuenne eſſer diui

fetture: par ſe il lor gouerno,de quali ad vn ſolo fuſſe ſtata data la cura

i"." di Capua,come affermo Liuio eſpreſſamente,è di più quel

"..",º la di Galatia,3 di Atella, poſciache alla parità del lor fallo

,e ai era ſtato il caſtigo ancor pari. Nè io ricuſarei, che ben que
città di deme ſta potrebbe eſſere ſtata la ſentenza di Felto, ſe nelle ſudette

riti pari: e ſue parole non vedeſſi ſtar celata vna aſſai memorabile hi

"ºº ſtoria delle coſe di queſta noſtra regione, ch'hora è del tutto
altre, ignota. Racconta Dione appreſſo il ſuo interprete nel lib,

54 che à tempo diAuguſto fù iſtituito vn coſtume di elig

gerſi venti huomini, a quali ſi commetteuano diuiſamente

varijofficij in Roma,qui in locum viginti,cº ſex virorum ſuc

cefferunt: cio è di quelli vigintifex virum di Feſto, ſecondo

la ſudetta ſua emendatione del Caſaubono,i quali prò populi

- ſuffragio creati erant. Soggiuge dopo queſto, in qual maniera

- fra eſſi venivan diſtribuiti, dicendo in tal modo. Eorum

tres ad capitalia iudicia ſunt ordinati:alij trescudendo numiſma

mi preſunt: quatuorvias vrbanas curant: decem iudiciis iis,que

ad centum viros ſorte deferuntur, preficiuntur: duo enim, qui

- - - vias

Et eran ben

auattro,

' ,
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vias extra vrbem curabant,cº quatuor, qui in Campaniam mit

stebantur,tune abrogati erant, Hor non è verun dubbio, che s

prima del tempo di Auguſto ſi era laſciato il mandarſi i

quattro Prefetti algouerno delle Prefetture della prima »

maniera; percioche, & le città della Campania Capuana, è:

quelle ancora della Campania Felice eran diuenute colo

- nie de Romani, le quali eſſendo perciò imagini di Roma ,

- haueano anche il lorSenato, che chiamauaſi peraltromo

ido.Ordo Decurionum; & alla ſua ſomigliaza gli altri propri

magiſtrati; laonde Strabone, che viſſe nel medeſimi tempi, -

- hebbe à dire nel lib. 6; come anche notai nel fine del ragio- feſto, º

mamento di Napoli,che queſti luoghi poſſedeuanſi da'Cam- º" ri

pani:abbis quidem verbo: reapſe à Romanis ; ſunt enim et ipſi COntrati,

Romani. Adunque non di altri, che delli quattro huomini di

Feſto parlò Dione. Mà veggaſi,che coſtui diſſe,che in Cam- Ma ºrſicº

paniam mittebantur non hanendo inteſo a parer mio,della."

CampaniaCapuanamà della Felice, talche ſe a quella mag- ",
gior Campania ſi poteſſe attribuir probabilmente vina qua ia da Roma

-- dripartita diſtintione delle ſue contrade, ſecondo la loro mi in quattro

natural varietà, 8 ſecondo quella del loro popoli, che diui- º"

ſamente l'hauean poſſeduta prima dell'acquiſto, che ne fe- “ “º”

cero i Romani; & di più ſecondo la diſtintione del tempi

del medeſimo loro acquiſto: noi potriamo perſuaderci, che

ciaſcuno del ſuderti quattro huomini, qui in Campaniam mit- -

tebantur, n'hebbe in gouerno vna parte, o dicaſi vna Prefet

turra.Mà non è,forſe,vero,che i Romani acquiſtarono, come

ſi e dimoſtrato baſteuolmente à dietro, primieramente per

ia volontaria deditione de'Capuani,di origine Etruſci,la lo

ro Campania ; & poi con l'armi ciò che giacena di là del

Volturno fin al Liri priuandone gli Auſoni, &i Sidicini, do

tue fra pochi anni mandarono le loro colonie?Et appreſſo né .

volſero anche à forza a Sanniti Nola col ſuo tratto fin al . . . . .

Sarno, 8 fin al Mare, duidendo à'loro ſoldati i ſuoi campi, "if:

& finalmente à Nucerini, di origine Sarraſti, la lor regione," prinº

chiuſa dal medeſimo fiume, 8 dal promontorio di Sorren- della cattiui

to? Certo ſi. Eſſi adunque douettero commettere à quei ta di capire

Moro quattro Prefetti il gouerno della Campania,diuiſa per ":

º ſidette cagioni in quattro Prefetture, aſſegnando a cia-,".g

ſºundi eſſi la ſua, forſe non men prima, ch'haueſſero ſpo . -

r XIV. - gliata

º

s
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gliata Capua diogni ſua degnità, che dapoi: benchenon,

crederei, che in quel principio la lor carica fuſſe ſtata d'una

medeſima poteſta,nò eſsédo ſtate divna medeſima conditio

me queſte contrade,come furono ne'tempi ſeguenti,de'qua

li parlò Feſto, che contento,di hauerci paleſati i nomi delle

città della prima, ch'era la maggior Prefettura, tralaſciò i

nomi delle città delle tre altre ſe pure queſto non ſia difetto

del ſuo lacero teſto in cui manchi almeno alcuna clauſola,

Eſſendo ſtate per la quale hauea tutto ciò breuemente accennato. Egli in

i": vero diſſe, che le antiche Prefetture non furono più che di

",due ſorti, ſiche sè egualmente furono della ſteſſa prima fotº

i profitta. te tutte le città della Campania Capuana benche i loro mº:

re della Cam riti, 8 i demeriti non furon pari non è più ſtrana coſa che il

pºtºcºpae reſto delle città della intiera Campania Felice, ch'haueano
mala oſſeruata fedeltà a Romani in quell'Vltima lor guerra con

tro de Capuani: cio è nel tratto di là del Volturno, Cales,

Teano, & Sinueſſa: in quello di là di Acerra, Nola,Herculº

neo & Pompei (Napoli fi a Romani ſempre fedele, º pºi

vn ſuo ſingolarpriuleggio fà laſciata in diſparte, come ſi

farà manifeſto di quì è poco) & nel tratto di là del Sarnº,

Nè per al-Nocera con le ſue città vicine: fuſſero ſtate ridotte al mede:

"Aºſº º ſimo ordine delle altre, che quel caſtigo di Capua non hº

º": uean nè men meritato. Può queſto anche ſcorgerſi moltº
ſarebbe ſtata apertamente, ſe ſi vada conſiderando,che ſe i medeſimiR0

deſcritta in mani non haueſſero vſato lo ſteſſo modo di gouerno in tuº

ºnºregiºne ta la Campania Felice, non l'hauerebber deſcritta in Wnº

Benche del ſola regione. Mà non perciò io giudico,che di queſto anti

la ſua pre co coſtume,3 della prouincia,òver prefettura, in cui fà Cº

:i" les,haueſſe inteſo Tacito nel lib.4 degli Annali, ragionandº

ii" d'vna congiura,oppreſſa dal queſtore Curtio Lupo, tuiprº
parlato ieu- nincia vetere ex more Cales euenerati del qual parere fu am

no antico an-biguamente il Lipſio, & più riſolutamente Marcello Doº
more, to, ambidue annotando quel ſuo luogo, benche eſſi dellº

Tacito illu- Campania, diſtinta in quattro parti,non conobber nulla,

ſtrato: il piacendomi alquanto più la lettione, che ſi ſtudiò dirimº

i"l" terui ilTurnebo,trattandone nel cap.9 del lib.3 de' ſuoiAd

" & M, uerſarij,ch'è queſta vetere ex more galleseuenerati & da filº

gi, bina. torto ne fà ripreſo, percioche quel fatto ſeguì in Brindiſi, º

to rifiutati ne luoghidi quel contorno, che ſon tuttauia di aſſaii"
- renditº
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dº

º

Annio nel ſuo finto Sempronio,8 fà

rendite per gli loro paſcoli: nè la poteſtà del prefetto d'wna

noſtra regione,8 di quella ſpecialmente, che né verſo quel

la città,ma era verſo Roma potè colà peruenire: & sè pure,

ſecondo altri antichi vſi,del tutto horacelati, fuſſe ad vn ſol

queſtore ſtata giamai commeſſa queſta intiera parte d'Ita

lia:qual potrebbe eſſere ſtata la cagione, che ſi larga prouin

cia haueſſe preſo il nome da Cales, città non di ſito è quellº

eſſercitio più commoda delle altre,nè di maggior nome? -

Di queſta mia nuoua diſtintione della Cápania Felice in Non queſta

quattro Prefetture io non penſo, che del tutto deuerò eſſer".

ripreſo da chi porrà ben mente al dirmio:come non credo,". "

che per quel che ſi è dimoſtrato in queſti Diſcorſi, non ſii. pare

habbia à conoſcere apertamente, di quante maniere fallace ii:ma quella

ſia quella altra diſtinrione, che ne fà propoſta da Giouanni in tre parti:

" da molti º ſin " ſi
golarmente dal Sigonio, che fù purhuomo intendentiſſimo ſiſi.
delle antichità Romane,il quallaſciò ſcritto nel cap. 1o, del

lib. 1. de ant. iure Ital, che Campaniam à Liri amme ad Poltur- Giouanni

num, à Volturnoad Sarnum, indead Silarim antiqui produxe- Annº rifiu
runt, quare tres Campania partes inſtituta:vna,quam Auſones, ºil Sigo

Aurunci,Sidicini, é Capuani tenuerunt: altera,quam Cumani," nota (Os

e Opici: tertia, quam Nucerini. - - -

Dopo la ſudetta cattiuità di Capua,onde ella rimaſe lun-";Ca

gamente nello ſtato, che ſi è raccontato è dietro, il qualla ,ji.a i re

reſe(pervſurpar le parole di Liuio)nullius rei interſe ſociam,i » nè

ad conſenſum inbabilem, afferma Cicerone nella Orat.2.con- men viſipe.

tro Rullo, non hauerne i Romani tratto altro, che grandiſ- è a loro offe

ſime vtilità in tutti i loro maggiori, º più pericoloſi affari: ſºlº

non eſſendouiſ più mai nè men penſato a coſa veruna di lo-, "i

ro offeſa. Poſt 2 Fuluium, 2 Fabium Coſ (diſſe egli) quibus groua".

conſulihus Capua deuita atque capta eſt, nihil eſt in ea vrbe co- in più d'un

tra hanc rempublicam,non dico faſtum ſedomninò excogitatum.ººº,

Multa poſtea bella geſta cum regibus, Philippo, Antiocho, Perſa,

Pſeudopbilippo, Ariſtonico, Mithridate, o cateris: multa prete

rea bella grauia,Carthaginenſe, Corinthium,Numantinum mul

ta in bac republica ſeditiones domeſtica, quas praetermitto: bella

cum ſocijs, Fregellanum, Marſicum; quibusomnibus domeſticis,

externiſaue bellis Capua,non modò non obfuit, ſedopportuniſſimi

ſe nobis prebuit, o ad belluminſtruendum, o ad exercitus or

XIV. - - - - - - - -- - mandos,
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fio:o illu: nandos,6 tectis,dc ſedibus ſuis recipiendos. Lucio Floro, che a

"ºi nel capº dei libi diffe, ei ritiuolata la Campania cºn

"i altre regioni d'Italia contro la lor madre nella guerra Mar
no Aleſi ci ſica: inteſe di altre ſue città, che di Capua, le quali poſſono

cordato, oſſeruarſi appreſſo Appiano Aleſſandrino nel lib. 1. delle o

Guerre ciuili.

CAPVA de Mà Ceſare finalmente nel ſuo primo conſolato, che fù

ič" nell'anno 694. di Roma, (tralaſcio qui la deduttione di Sil

", la,che fù annullata, delche ſi tratterà altroue)legetulit,(co

la poi da Au- me ragiona il noſtro Velleio nel lib. 2.) vt ager Campanus

guſto di nuoplebi diuideretur, ſuaſore legis Pompeio; & ita circiter viginti

ºi cºlºni milliaciuium eò dedutta,cº ius ab bis reſtitutum poſt annos cir

citer CLII, quàm bello Punico ab Romanis Capua in formam

Praefettura redatta erat. Il medeſimo Ceſare creò venti huo

mini,ch'haueſſer hauuta cura di queſta diuiſione, de quali

i crede Paolo Manutio hauere inteſo Cicerone nell'Epiſt.6. &

nella 7,del lib.2.di quelle,che ſcriſſe ad Attico;ſiche de me

deſimi parlar douette Plinio Secondo nel cap. 52. del lib. 7.

dicendo che Varro autior eſt, XX viris agros diuidentibus Ca

pue, quendam, qui efferretur feretro, domum remeaſſe pedibus.

Auguſto poi vi fevna aggiunta aſſai nobile di nuoui coloni,

dopo di hauer vinto Seſto Pompeo, affermandolo lo ſteſſo

Velleio nel medeſimo libro.Specioſumper id tempus adietium

Riacºº ſupplementum Campane colonie.Talche d'eſſer per queſta ma
f" niera riſorta a molta nobiltà;& negli edifici, 8 negli habi

"i, tatori à molto ſplendore, conſeruando anche la ſua degnità

antica con maggiore proſperità per la ſua pace, 8 amicitia

co vicini, fi con grauiſſimo encomio affermato da Strabo

ne nel lib.5, il quale hauendoprimieraméte ragionato delle

antecedeti felicità,8 poi delle ſudette calamità de'Capuani,

ſeguì a parlarne, comeha il ſuo interprete, in queſto modo,

Nunc rebus vtuntur proſperis, colentes concordiam cum vici

mis,ciuitatiſſue ſue vetuſtam dignitatem, amplitudinemdue, e

strabone,8 virtutem tuentur.Lo ſteſſo ci fù accennato dal medeſimono

Velleio. ri ſtro Velleio nel lib. 1. che intendendo di queſta deduttione

ºnºrº di Capua, diſſe, che dopo la ſua caduta dall'alto grado, al

quale era ſalita, era al fine riſorta, delle quali ſue mutationi

giudicò troppo anguſto il tempodi cinquecento anni. Ego

(pace diligentia Catonis dixerim) via crediderim, tàm maturè,

- - - 7 º tantam
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tantam vrbem,creuiſſe, floruiſe,concidiſſe, reſurrexiſe. Laonde Talche fà

da Iacito nell.4. delle Hiſtorie,béche ſecodo il noto ſuo co- delle citta di

fiume con aſſai ſtretto, ma aperto dire fu chiamata lamag-"
gior colonia di Campania. Inſiem diebus tgueſte ſono le ſue“º

parole)Lucius Baſus clim expedito equite ai componenda Cam

pantam mittitur.Et appreſſo. Viſo milite,quies, 6 minoribus co

loniis impunitas. Capua legio tertia byemandi cauſa locatur, ci

domus illuſtres afflitta. Et più eſpresſamente il ſudetto Geo-Tacito ilm

grafo nel libro citato diſſe di Capua de'ſuoi tempi,ch'era ſtrato, se ri.

re vera id quod nomine eius ſignifaaturi reliquas enim ſi ei com ſcontrato

pares,opida ſunt,excepto Teano Sidicino,que vrbs eſt magni no-".

minis . Mà qual marauiglia, sè a quel tempo ella era delle ii

più ricche città d'Italia? Qua procul a mari habitantur(diſſe Mei,

Pomponio Mela, che viſſe ſotto Auguſto) opulentiſſime ſunt,

ad ſiniſtri Patauiii Antenoris, Mutina, 3 Bononia, Romanorum

colonia: addestram Capua d Tuſcis,cº Roma quondam d paſto

ribus condita. Et di quà auuenne,che Cicerone, il quale con . Et colui, cº

incredibile ardore publicamente nel Senato, è appreſſo il bauea ſem

popolo diſſuaſa hauea la ſua deduttione, penſatane da Ral-i".

lo, finalmetterne timore a Romani. Tunc contrà hanc Romàf:ri

tonmunem patriam omnium noſtrum,illa altera Roma queretur, irone, la

Et quando poi Ceſare la propoſe di nuoto, non men ſe n'e-lodo,

ra doluto appreſſo il ſuo amico Attico, ſingolarmente nel- - -

l'epiſt. 16.dellib,2; che ſi recò nel primo Diſcorſo; & dopo

hauerla veduta da lui compita, l'hauea annouerata, ſcrinen

do al medeſimo ſuo amico l'epiſt.7 del lib.7,fra gli altri ſuoi

fatti ingiuſti,8 contro le leggi:non ardi finalmente di biaſi

marla nella Oratione contro Piſone dicendo. Ego Kal. Ia

nuar. Senatum, 6 bonos omnes legis agraria, maximarumque

largitionum metu liberaui. Ego agrum Campanum ſi diuidi non

oportuit,conſeruau ſi oportui,melioribus autoribus reſeruaui;

percioche hauea ſcorto, eſſer di molta virtù 8 nobiltà or-,

nati i ſuoi nuoui coloni. Odaſi quel che ne ditle nella ſteſſa Hauendo an

Oratione,deſcriuendo Aulo Gabinio immerſo neluſſi, nel- che date d'

la guiſa de'primi Capuani.Gabinium deniq; ſi vidiſſent dum-" coloni

virum veſtirtilli vnguentari citius agnouiſ nt.Erant illicºpti " º

capilli,3 madentes cincinnorum fimbria,et fluentes,ceruſataque

bacce, digne Capua, ſedilla vetere; nam becquidem, que nunc ,

ſeſt ſplendidiſſimorum homini fortiſſimarum virorum,optimorum ,

XIV- Y yyy ciuium,
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i t e titolº riuium,mibi amiciſſimorum multitudine redundat.Di qui anche
ci a Florida

::..". cgi parlando di Marco Antonio nella Filippica diede al

L , , la medeſima Capua rinouata l'attributo di fiorentis co

I gendata, lomix;il ctti territorio hauea colui cercato di ſcemare. Caſili

num coloniim deduxiſti, quò erat paucis annisante dedutta, vt

vexillum videres,cº aratrum circumduceres;cuius quidem vo

mere portam Capua penè perſtrinxiſti, vt florentis colonieter

iPv è giudicò ritorium minueretur. Mà che biſogna dir più,s'egli,chhauea

edesserne più temuto eotanto, ſe Capua fuſſe ſtata dedotta colonia, che,

i : ſarebbe diuemuta una altra Romacontrahanc Romam: & iui

Aprender eſ-dinuovo illud exilium campane colonia vehementerhuicim

"Zempio la periotimendum:poi nella Filipp. 12. volleseh'eſſendo già co

7 zia Roma ilonia,8 vna Roma nuoua,haueſſer hauuto i Romani è cor

reggere i loro pareri da ſuoi? Quemadmodumfdiſſe)veſtrum

conſilii hoc Capua probabit, que teporibus his Roma altera eſt?

zeſſendo ca- Sè adunque fu di nuouo cotanto proſperoſo lo ſtato di

aa colonia, queſta città per la ſua deduttione, anche per detto di colui,

ººche vi ſi eraſempre attrauerſato; di quà potremo giudica
a e, ma ſecon- - - - - - - - - - -

G."ſi reche non per vano ingrandimento dei ſuoi cittadini ſeco

egnominia do quel coſtume, del quale parlo Dione nel lib.54; che le º

Fu l 1GE. citta al loro arbitrio componeuanſi lunghi cataloghi di co

gnomi honoremoli: mà che per giuſta ragione, 8 ſecondo il

Frºntinº, vero,hebbe quello di Giulia Felice dimoſtratoci da Frontine

i" nei libretto delle Colonie in quelle parole.Capua muro ducia

a - colonia Hulta Felix:iuſu Imp. Caſaris à XX. viris eſt dedutta.

Benche s'egli quì non habbia dato à Ceſare il titolo d'Im

peradore per vina certa anticipatione, il quale nell'anno del

ſuo primo conſolato non gli potè in veruna guiſa conueni

re; hauerebbe potuto intendere del ſupplemento di Augu

ſto, poſciache di più alcuni fuoi codici hanno a III. viris:

non già a Xx. viris Di Auguſto in vero biſogna intenderſi

la ſeguente iſcrittione" -

i vs sv 1 M P. c.A Es ARIS
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fi. che fi legge d'uno ſteſſo modo in due noſtri marmi, vn de'

uſtrata, quali è in Capua appreſſo la chieſa di S. Bartolomeo Apo

--

S
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ſtolo dal lato di Occidente:mà cotanto mozzo,ch'appena

vi ſon rimaſe le ſudette parole: l'altro è del tutto intiero nel

noſtro Caſale di Marcianeſi appreſſo la Chieſa di S. Carlo

verſo l'Occidente d Inuerno;& nella ſteſſa maniera douette

eſſere ſtata ſcolpita anche negli altri marmorei termini del

territorio della medeſima Capuana colonia, collocati ne'

luoghi, ſegnati col ſolco dall'aratro, del qual coſtume parla

ua quì a dietro Cicerone. Di così alta nuoua felicità di Ca

pua non moſtrano hauer hauuta notitia quei noſtri Capua

ni,che nel ſecolo paſſato ſi perſuaſero, 8 n'è rimaſa la mede

ſima opinione à preſenti, che i ſuoi maggiori edifici;& ſin

golarmente il marmoreo Anfiteatro nonpoſſano eſſere ſtati

opere,che de'tempi della ſua antica emulatione co Roma- s

ni.Mà di ſentenza così disfauoreuole à'geminati meriti del- Del quatre.

la patria º al vero può eſſer manifeſto diſinganno, per la "A".

ſciar ogni altra più lunga conſideratione, che nè men eſſa - i: º

Roma prima diAuguſto era di nobili edifici; ornata, come,i

dalui poi fu reſa, vi iureſit gloriatus (per vſar le parole di ſuo i

Suetonio nel cap.29.del lib.2.)marmoream ſe relinquere,quam reo Anfitea:
lateritiam accepiſſet. Et l'Anfiteatro Romano, ch'è tutta º l

uia per molta parte in piede alla cui pianta è del tutto ſimi- -

le,benche di miſure alquanto minori, quella del noſtro, non

fù opera d'altri,che dell'Imp. Tito. Mà di queſte coſe diſte

famente conuerrà ragionari in altro molto più opportuno

luogo.Nel reſto Plinio Secòdo nel cap.5 del lib.3 diſſe,eſſer Quando an

colonie al ſuo tempo perordinatione di Auguſto nella pri- ºe eran co
maregione d'Italia fol queſte città delle noſtre.Capua,Seſſa, "; altre o

Venafro, Teano, 3 Nola: che l'altre le appellò oppidi,delle » "i
quali, forſe, alcune erano ſtate contribuite diuifamente alle Pania e

colonie ſudette, come anche di ſua teſtimoniaza nel c.6. del

l 14.Vrbana fu nell'età ſua cotribuita à Capua;& già da Sil

la era ſtata cotribuita Calatia,delche nella ſudetta operetta

di Frontino delle Colonie,ſi fà métione.Tacito le diſtinſe in eſ.,a,ne al

colonie &in municipi per gli ſteſſi anni nel lib. 3 delle ſu cuns a unº.

dette Hiſtorie raccontando la lorgara, che, altre ſeguendo le cºpi -

parti di Veſpaſiano, altre quelle dii"anche à

ciuil guerra,commoſſi principalmente da Capua,3 da Poz- º

zuoli,laqualera municipio eſs:do ſtate forſe, annullatelera- -

sioni di colonia,cocednteleno molti anni prima da Nerone. . . .

, XIV. Y yyy 2 XV. Da

-

- --

- -
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XV. Dominando i Romani la Campania Felice ,

permiſero, che NAPOLI, città Greca, in premio

della ſua antica fede, d di più dilettandoſi del mo

do del viuer Greco, Agoaeſe di vna certa libertà,

& franchigia, da lor permiſa anche ad altri luoghi.

L'antica, e Sarà hora contieneuol coſa andar ricercando in queſto

la preſente º vltimo luogo, qual fu intanto la conditione di NAPOLI;

"f, i poſciache dominando largamente i Romani queſta regio

iti, i ne, non l'attribuirono, nè alla Prefettura della Campania -
tratti in un Capuana come il ſuo fito hauerebbe ricercato; nè a veruna

proprio regio delle altre,s'io non hò preſo errore:Etdi ciò trattar ben de

"ruoin vn ragionamento peculiare per cagion dell'antica, 8.

"molto più per la preſente degnità ſua,onde e feliciſſima me

moderno mai tropoli di vn Regnointiero: douendo anche farlo per la s

conoſciuto. difficoltà del ſubietto, che da alcun ſuo ſcrittore,non ſon ,

molti anni alquanto più ambitioſamente per non dire men

- diligentemente di quel che conueniua, è ſtato maneggiato.

Iº 4ual sit- Io qui non ritornero a dire, nè in qual guiſa hebbe queſta -

i città replicate fondationi da vari popoli Greci: nè come

gine Grecaiprima dell'aiuto de Cu

iccolſe poi i mani, ſuoi progenitori, ſoggiogati da Capuani nell'anno

Sanniti No- 333. di Roma, ſi congiunſe in aſſai ſtretta amicitia co San
la nr. niti, che teneuan Nola, ſiche n'accolſe per ſua difeſa alcun

numero fra' ſuoi muri: hauendo di tutto ciò ragionato nel

ſecodo,8 nel preſente Diſcorſo aſſai a pieno. Si è parimen

- te inteſo, che in alcun tempo prima del conſolato di Lucio

Et per hauer Cornelio Lentulo, & di Quinto Publilio Filone, cioè del

i", l'annº 4 26 di Roma bec ciuitas (ſono parole di Liuio nel
, R, lib.8.) ci m ſuis viribus,tùm Samnitium infida aduersùs Roma

nella cam nos ſocietate freta ſiuèpeſtilentia, qua Romanam vrbem adorta

Paºne vº nunciabatur.fidens, multa boſtilia aduerſus Romanos,agri Cam

fi lº “ſ panum, Falernumque incolentes fecit Et che eſſendo ſtata aſſe

“ diata dal medeſimo Conſole inblilio nell'anno ſudetto, gli

i 4ºli lº ſi reſe nell'anno ſeguente, per via di due ſuoi principali cit

f". "tadini, commettendoſi alla fede, e all'arbitrio de Romani,

º, dalla qual ſua volontaria deditione poi nacquevna fermiſſi

ſui sanniti, ma loro amicitia; la qual niente meno ſarebbe potuta ſe

- guire
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;
::

ſº

guire dalla deditione, che n'haueſſer fatta i ſuoi ſteſſi San
niti,come fà detto da alcuni appreſſo il medeſimo autori, , ' e

che da lui per l'argomento, s'io non erro, poco ben fermo,

della ſudetta ricongiunta amicitia,vengon rifiutati; poſcia- Liuio nota

che può lorgiouare l'opportuniſſimo eſempio de'Tarenti- º

ni, à quali non dedititi in veruna guiſa, mà per la ſua ſteſſa - .

teſtimoniaza nell.27 ſoggiogati a forza da Romani,pleriſq; -

equantibus eosdCampanorum nore, che ſon parole ancor ſue º

nel citato libro, fu conceduta la loro amicitia della medeſi

ma maniera che à Napoletani,come di qui a poco ſimilmé- - -

te da lui intenderemo: laſciando, che ſe quel racconto non a -

gli parea potere eſſer vero:per qual ragione egli notò d'infe

deltà l'amicitia de Sanniti? Samnitium infida aduersùs Ro

manos ſocietate freta. Mà permettendogli, che gli ſia ſtato Et ne ſeguì

lecito in gratia d'unai ogni tempo è la loro con.

gli amatori delle lettere,hauer accettata l'opinione,ch'à ſuoi federatiºns,
meriti era più douutaiben per altro quella Napoletana con-i" fù

federatione non douette differirſi a molti anniaffermando-fi",

lo Sulpicio, legato de'Romani al Rè Antioco,che ſi rechera che.

di qui a poco;talche Cicerone nell'Oratione à fauor di Cor

nelio Balbo, ſe ben ſi oſſerui, ne parlò, come di coſa antica, Cicerone A

ragionando delle ſacre cerimonie Greche, con le quali Ce- illuſtrato.

rere da Greche ſacerdoteſſe in Roma era riuerita. Hasſa

cerdotes(diſſe) videoferè, aut Neapolitanas, aut Velienſes fuiſſe,

faederatarum ſine dubio ciuitatum. Mitto vetera: proxima dico.

&c. Hor Napoli con molta coſtanza perſeuerò nella mede- Et perſeuerà

ſima amicitiaco Romani in ogni lor proſpera, 3 contraria poi ſempre a

fortuna; & ſingolarmente nel tempo della ſeconda guerra - iº ºſº,

cCartagineſe quando le frequenti vittorie che di eſſi otten- ," :
ne Hannibale haueano ripiena tutta l'Italia, & la medeſima“

Roma di confuſione, 8 di terrore, della qual cotanto ferma

iſua fedeltà hebbe ſingolarlode dal noſtro Velleio nel lib. 1.

che ſi recherà alquanto appreſſo;& ſeco ancor l'hebbe la ſu

detta Cuma, di cui leggeſi nel lib.23. di Liuio quel memo

rabil fatto, ch: eſſendoſi ſottratta,nè sò perqual maniera, nè

se prima,ò pure all'hora,aldominio de Capuani fù cagione

di quella graue lorrotta,ch'hebber dal conſole TiberioSem

pronio Gracco nel ſeguéte anno della loro amicitia cô Hi

inibale,che fù il 538. di Roma. Il Perotto,che nella interpre

- AV. - -- tatio

;

–
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Il Pºrotto ratione del lib. 3. di Polibio parlando di Hannibale diſti,

tifº ch'egli relitio cerione, città della Puglia).Neapolitananari

occupat; douette eſſerſi ſeruito di alcun tuo Greco codice,

guaſto,in cui ſi leggeua.Neari sac inpav. in câbio di riasse

- dapav. ciuitatis arcem : ſe pure del tetto, ch'era ſincero, nona

ºiºſºl giudicò corrotta la ſua lettione. Et qui ſi oſſerui, che Na

ſiie poli prima della ſudetta ſua confederatione per ſe ſtella &
rifi , per la ſua amicitiaco Sanniti,eſſendo ſtata inimica de Ca

non bebbe puani Etruſci,inimici de Cumani,8 della loro gente, nota

col reſto del fu di lor poteſtà giamai, ilche à dietro fu da me accennato,

º º ſiche nè men poi, benche i ſuoi meriti furono giudicati da

"." Velleio pari a quelli di Cuma, fu attribuita alla Prefettura

della Campania Capuana, come l'altra, che a Capuani ha

a suea per molto tempo vbidito. -

pipari leg- Sè la medeſima confederatione antica del Napoletani

gi aouet fuſſe ſtata dall'Vna, 8 dall'altra parte del tutto pari: par

eſſere ſtata- mi, che poſſa conoſcerſi per la ſteſſa maniera, per la quale

º" ſi conchiufe,che quella de Capuani, i quali ſimilmente ſici
- ' N. - - - -

:"miſero alla fede dei Romani, a quanfran, ſolamente per

Romani ſola vn modo di dire. Furono i Capuani in alcun tempo di molº

mente nel tapotenza nelle nauigationi, delche habbiamo teſtimonio

moratºre Auſonio con aperto dire in quelli verſi delle città Illuſtri

55 NecCapuam pelago,cultuque,penuquepotentem,

55 Delitis,opibusfamaque priore ſilebo.

ma non ritenendone poi quel primo vigore, nulla ſappiamo,

che fuſſero ſtati tributari a Romani d'alcun numero di va

ſcelli:eſsedoci ben noto,che militarono in gran numerone

loro eſſerciti terreſtri, percioche dominadovna fecódiſſima

regione, douettero i loro eſerciti militari eſſere ſtati di

a quali cºn fanteria, 8 di caualleria. Laonde per l'oppoſto modocon

º º uerrà crederſi che i Napoletani furono lor tributari del ſet

"º, uigio di alcun legno;gli ſtudi dequali, come fà ſauiamente

, cu na auuertito da Pietro La Sena nel cap 3-del ſuo antico Napo:

mer di sa- letano Ginnaſio furono più che in altro nelle coſe di mare,nè i

u, a ufº hebber picciola lode Mà di queſto qual biſogno è di andar

º fº" dietro alle congettare, hauendone certo racconto da Linio

”º" nel lib.35. in perſona di Minione, huomo, &amico del Re

Antioco nelle ſeguenti parole à Publio Sulpicio, legato de

Romani, il qual ci ſcoprì ancora, che pagauano altro"i"
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dei tributo delle naui? Qui enim (diſle Minione) magis Smyr- Ma di sio,
º, Lampfacenique Graci ſunt, quàm Veapolitani, Rhegini, º anche ſi la

Zarentini, a quibus ſtipendium, a quibus naues ex federe exigi-"

º Cur Syracuſas,acque in alias Sicilie Gracas vrbes pretorem -

7 totannis cum imperio,º virgis, o ſecuribus mittitis ? Nihil

aliud profettò dicatis,quàm armis ſuperatis vos ifshas legesim

pºſuiſſe. Et quei tributi erano ſtati promeſſi fin dal principio

della confederatione, affermandolo nella ſua riſpoſta quel

medeſimo legato con queſto dire.Ab Rheginis,o Neapolita

ni,6 Tarentinis,ex quo in noſtram venerunt poteſtatem (della

Napoletana confederatione eran già paſſati 135 anni) vmo,

& perpetuo tenore iuris, ſemper vſurpato, numquam intermiſſo,

teerfadere debent,exigimus. Di più del ſudetti tributi che Et è certo un

i Romani riſcuoteuano da Napoletani,loro confederati,ha-cora che gli

uean certa poteſtà di comporre le loro litico popoli vicini; º bidironº

onde ſi legge appreſſo Valerio Maſſimo nel cap 3. del lib.7. "ſ"

che 2 Fabius Labeo (viſſe coſtui nel tempo delle Prefetture i". lorºdella Campania; percioche fù conſole con Marco Claudio vſ Cup; º

Marcello nell'anno 57o. di Roma) arbiter à Senatu finium

“conſtituendorum inter Nolanos,o Neapolitanos datus cum in ré

preſentem veniſſet, vtroſpue ſeparatim monuit, vtomiſſa cupi

ditate, regredi a controuerſia,quàm progrede mallent: idque cum

ºraque pars autoritate viri mota fectſſet:ali quantum vacui in

medio agri relitium eſt, conſtitutis deindefinibus, vtipſi termi

ºaerant,quidquid relitti ſoli fuit, populo Romano adiudicauit.

Pel qual fatto, raccontato anche da Cicerone nel lib.1 degli ºrº

9fficij,egli moſtrò hauer qualche dubbio, forſe non per la "
ſta incertezza, dicendo non hauerne altro autore, che laa "a

ºa mà percioche decipere(vſerò le ſue ſteſſe parole) hoc qui- notaio.

dem,non iudicare eſt; onde ſcorgena ſeguirne egual biaſimo

ºla Romana Republica,che a quel fallace Labeone: INapo- Nella quale

letani perſeuerando, come ſi è notato à dietro nella teſia , "ºpº
aaiicitia co Romani in ogni lor fortuna: la coltiuarono di"

- i- - - - - Iſempre, nu

Pºti con alcun volontario dono, qual fa quello di quaranta drenali, di

ºazze di oro, che mandarono a quel Senato nel medeſimo più col vo

anno della rotta, hauuta al Traſimeno, accompagnandoloº dei

sºn proferte di amor ſincero e generoſo, del che ancorli-"ººººlib.22. nonè ambiguo autore. Il ſuo ragionamentoiex- a o

ºººººo Neapolitani legati Komam venere, abili guadagna
- XV. ---- ---- - patere
- --
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patera aurea magni ponderis in curiam illate, attueita verba

fatta; vt dicerent, ſcire ſe Romani populiaerarium bello exhau

riri;&,cum iuxtà prò vrbibus,agriſue ſociorum, acprò capite,

atque arce Italia, vrbe Romana, attue imperio geratur: aquum

cenſuiſſe Neapolitanos,quod auriſibi, cim adipſorum ornatum,

tùm adſubſidium fortuna è maioribus relittum foret, eo iunare

. . . populum Romanum, ſi quam opem in ſeſe crederenteodem ſtudio

iniº illu fuſſe oblaturos (in quella guerra che faceuaſi dentro l'Italia,
ſtrato. non hauea luogo il lor tributo delle naui) gratumſibi patres

Romanos, populumque fatturum, ſi omnes res Neapolitanorum

ſuas duxiſſent,dignoſque iudicauerint,è quibus donum animo, a

voluntate eorum,qui libentes darent,quàm re maius,ampliuſlue

. o acciperent. Legatis gratie atta prò munificentia curaque paterº,

º".f" queponderi minimifuit accepta. Così Liuio, il qualperaltrº

j", parerpotrebbe, se non hauer alterata ad arte l'hiſtoria di

quai inuto quel dono,hauerla almeno mal conoſciuta poſciache forſe i

ſegno della Romani ne preſero vna ſola tazza, lor donata con l'altre da

ſºſº ºrº Napoletani ſecondo quel coſtume, che ci ſcouerſe Gioſeffo

ºHebreo nel cap. 16 deilib.14 delle ſue Antichità, recitando

Luio nota- vn decreto del lorSenato è tempo di Ceſare, fatto di ſuo

CO, comunandamento alla gente Hebrea,eſſendo Pontefice Hit

cano,ch'è queſto. L Valerius L.F.Pr retulitad Senatum Idh

Decembribusin ede Concordia, preſente L.Coponio L. F. & Cr

Papirio 2uirino de bis que Alexander Iaſonis, Numenius Ai

tiochi, Alexander Dorothai,legati Iudaeorum,viri optimi, ſodi

noſtri petierunt, renouantes veterem erga populum Romanum

beneuolentiam; qui phialam, 6 clypeum ex auro, argumentum

ſocietatis,attulerunt, exiſtimationis aureorum L.milli, di litiº

ras petieruntad liberas ciuitates,ac Reges, vt per regione, cori,

atque portus ſecure poſſintiterfacere, Placuit igitur Senatuitº

in amicitiam & ſocietatem recipere,º omnia, que petieruntº

cedere,º allatum clypeum accipere. -

Napoli, che Mà se la prerogatiua, dichiarataci da Polibio nel lib. 6,

al pari di al che gli eſulide Romani haueſſer potuto ſicuramente dimo

irº " rare in Napoli non fù della ſola Neapoletana confederatio
be alcuna- - v - a - - - - -

, ne. Exulibus (così ha il ſuo interprete) impunè degereliº

a, Romani Neapoli, Preneſte, Tibure,item alis in vrbihus, quibus hoc º

per le leggi fadus intercedit cum Romanis: fu in vero quella città con ſin
dell 6. - - -

:" golarbeniuolenza ſempre da eſſi amata º se ben ſiº
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pernon vna ſola cagione. Il noſtro Velleio,il qual conſiderò Fà da eſſº

la coſtante ſua fede, che per eſſer mancata ne'ſuoi Capuani, ºſºgº

capua diuenne, come fi appellata da Liuio nel lib.3 i in- "i.

perſona divno degli Ambaſciadori Macedoni nel conſeglio farla in.

degli Etoli, ſepulcrum,ac monumentum Campani populi, elato, golare.

& extorri eieſto ipſo populo,vrbs trunca, ſine ſenatu, ſinè plebc,

ſine magiſtratibus, prodigium,reličia crudelius habitanda, quàm

ſi deletaforet:hebbe à dire di lei, 8 di Cuma, ſua genitrice ,

nel lib I. che vtriuſque vrbis eximia ſemper in Romanos fides

facit eas nobilitate,atgue amanitate ſua digniſſimas.Mà Strabo- º fº per

ne oſſeruandoui i piaceuoli coſtumi,3 eſerciti de'ſuoi Gre- f"i".

ci volle, che per queſto fù gratiſſima a Romani: & noi cre- , "5.
derdeueremo,che ambidue ci diſſero il vero. Le ſue parole , molto fre.

mentre ragiona di Napoli,in latino ſon queſte. Plurima ibi quentata.

Graecori inſtitutori ſuperſunt ueſtigia, vt gymnaſia, epheborum

catus,curia,(ipſi pbratrias vocàt)et Grecanomina Romanis im

poſita. Hoc tempere ſacrum quinquennale certamen muſicum,3

gymnicum per aliquot dies agitur, ludis Grecorum nobiliſſimi,

emulum.Et appreſſo. Vite autem Gracanicà rationem Neapoli

augent,qui eò Roma ſecedunt in ocium: ſiuè qui ab ineunte etate

laboribus defunti ſunt:ſiuèalioquin obimbecillitatem, aut ſene

ttutem cupiunt vitam faciliorem degere;& Romanorum nonul

li hoc vite genere gaudentes,vbi uident multitudinem hominum,

qui eius inſtituti cauſa ibi verſantur,lubentes locum eum ample

ituntur. Della gioconda vita,che ſolea menarſi in Napoli,ci

diede ancor buona notitia Cicerone, benche moſtrò di cre- "i,

derla come vna proprietà naturale del luogo, dicendone al conforta

nella Oratione à fauore di Publio Silla, che locus eſt ipſè, non re,non gia al

tàm ad inflammandos calamitoſorum animos, quàm ad conſolan-ºººº ,

dos accommodatus. Et in quella è fauor di Rabirio Poſtumo"i

- ci ſcouerſe di più di quel che ci raccontò Strabone,che i Ro- -

mani d'ogni grado, 8 d'ogni età, non che i men robuſti & i gi di ogni

conſumati dalle fatiche, 8 dagli anni,ſoleuano conduruiſi à eta, e di o

diporto, vſandoui anche per delitia, 8 per diletto la Mitella, gni grado ſo

Greco ornamento del capo, nella guiſa, che negli horti &"

nelle ville lor proprie hauerebber fatto. Deliciarum cauſa, ““º

(diſſe)6 voluptatis,non modò ciues Romanos,ſed et nobiles ado

leſcentes,º quoſdam etiam Senatores, ſummo loco natos, non in

bortis, aut ſuburbanis ſuis: fed Neapoli, in celeberrimo opido (di

AV. A zzz molta

Laende par
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I cui celebri molta frequenza)cùm Mitella ſepè videmus, De'piaceuoli otii

". Napoletani parlarono molti antichi autori da me altra voi
filie" ta citati, del cui detti aſſai noti,io non prenderò altra cura,

che di oſſeruarui, come da eſſi, perauuentura, furono ſpe

cialmente inteſi gli otii delle lettere, 3 delle ſcuole; percio

riſtorateui che exºndº.è'Greci è quel che otiorià'Latini.Laonde l'Imp.

poi da l'Im Federico 2. iſtituendo in Napoli ſcuole ſi fatte, la chiamò

per Fºer appreſſo il noſtro Pietro delle Vigne nell'epiſt 1o, del lib. 3.

i " antiquam matrom, o domum ſtudi. Et dopo hauer lodata,ſteſſe cagio- ----- - - v. - -

ibe, nell'epiſtola ſeguente l'amenità del ſuo ſito, 8 la benignità

Romani l'ha de'coſtumi de ſuoi cittadini,commendò di nuouo nell'epiſt.

uean reſa- 13. i medeſimi ſuoi ſtudi,8 la ſteſſa amenità ſua,3 di più la
garaa purità della ſua fede: quaſi egualmete alludervoleſſe al det

to del noſtro Velleio che à quello di Strabone 8 che è quel

Pietro delle lo di Cicerone dicendo in queſto modo. Vniuerſale ſtudium

5 ign rife; in cºntate noſtra Neapolis conſultanti deliberatione prouidimus

trato con reformandum,vt ciuitas ipſa, antiqua mater, 3 domus ſtudi ſi.

Velleio,con cut puritate fidei,é ſitus amanitate prefulget:ſic renouata quaſi

Sººº!: paranympha ſcientia, 6 ſingularium boſpitalaria facultatundo

i"º centibus addicentibus ſiprebeat gratioſam. Non fù di que

- - - - - ſta ſorte quel Capuano otio, che dal medeſimo Cicerone »

nella Orat.2,contro Rullo fù appellato inertiſſimum,3 deſi

dioſiſſimum: & qual fuſſe egli ſtato, può conoſcerſi dalle pa

role di Liuio,recate anche à dietro. Vrbi frequentande multi

tudo incolarum,libertinorumque, ci inſtitorum, opificumque re

tenta: hauendo gli antichi riputato ignobilotio qualunque

cſercitio,fuorche il maneggio de'publici affari. Ben poi ne

ſecoli ſeguenti fiorirono in Capua nelle lettere chiariſſimi

ingegni,8 anche fù grato è letterati foraſtieri farui talvol

conuien che sa dimora i nè vi mancarono publici profeſſori di lingua a

la fedelia Greca come hauerò à dimoſtrare in altro luogo.

de'Napºleta La infedeltà de' Capuani verſo de Romani, per la quale
mi verſo hauendo eſſi altre volte fatta perdita del campo Falerno ha

".i. uean nondimeno ritenuta l'honoreuol conditione di eſſer

ti, i loro amici, 8 confederati: finalmenteper l'amicitia, che at

premio che taccarono con Hannibale nel maggiori perigli di quella a

:i" republica, lo portò quel caſtigo, che ſi è inteſo a dietro:

, iº" Etla fedeltà de Napoletani, così ſingolare, lor douette reca

si ieri, re quel Premio, di cui eſpreſſamente non diſſe nullail"
Q
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ſimo Velleio, che l'eſſaltò cotanto, & ne tacque ogni altro

ſcrittore antico;ſiche conuerrà andarne ricercando, accioche

silluſtri ancor queſta parte di quel primo loro ſtato Frà pat

ti della Capuana confederatione douette eſſer quello che in

Capua fuſſe continuamente dimorato alcun preſidio di Ro

mani ſoldati, ancor ceſſato il timore delle guerre col proſſi

mi Sanniti; poſciache la ſua incoſtanza cosi ricercaua. Et

può ciò conoſcerſi da quelche ſi è riferito anche à dietro,

ch'hauendo ella conchiuſa l'amicitia co'Cartagineſi, prafe

ttos ſocium(come racconta Liuio nel lib 23.)ciueſtue Roma

mosalios,partim aliquo militie munere occupatos: partim priua

tis negotis implicitos plebs repente omnes comprehendit.Mà in , º di quali

Napoli non fu mandato vital preſidio: né men in quel pe"
ricoloſo tempo della ſudetta guerra Cartagineſe, fuorche à,N"

richieſta del medeſimi Napoletani. Sub aduentum pretoris verun preſe

Romani (diſſe lo ſteſſo autore nel libro citato) Panus agro dio di ore

Nolano erceſſit, º ad mare proximè Neapolim deſcendit, cupi- ſoldati,

dus maritimi opidi potiundi,quò curſus nauibus tutus ex Africa

eſſet. Ceteràm poſteaquàm Neapolim à prafeſto Romano teneri

accepit: (M. Iunius Silanus erat ab ipſis Neapolitanis accitus)

Neapolimquoque ſicut Nolam,non admiſſus petit Nuceriam. Il

conſole Terentio Varrone rinfacciò è gli ambaſciadori Ca

puani,che hauean già da Romani riceuuto, quaſi due gran

diſſimi benefici,8 le loro leggi,8 la loro cittadinanza Adi

cite ad hec,quòd fadus equum dedimus, quòd leges moſtras, quòd

ad extremum, id quodante Cannenſem certè cladem maximum

fuit,ciuitatem moſtram magna parti veſtrum dedimus, communi

cauimuſque vobiſcum. Mà i Napoletani godendo della lorº altro che
propria, ch'eſſer douea aſſai fauoreuole, conditione, la qual, ſºſeſi

pernò hauer mancato di nulla a quelche conueniua a fedeli, ſi

confederati, ſi hauean conſeruata intiera: all'hor che per la conditiene,

legge Giulia ciuitas eſt ſocijs, & Latinis data, che ſon parole che al ſuo

di Cicerone nella Oratioue à fauor di Cornelio Balbo, heb- PººººPº

ber fra loro ſteſſi gran diſparere, se haueſſero hauuto ad ac- iºgiº

cettare,ò pure à ricuſare quel dono,da tutti gli altri popoligio della cit

d'Italia molto auidamente deſiderato. In quo(diſle il medeſi-tadinanza ,

mo Oratore) magna contentio Heraclienſium, e Neapolitano- Rºana,

rum fuit; cum magna pars in iis ciuitatibus iuris ſui libertatem

ciuitati anteferret . Così anche per la loro intiera fede me

XV. Zzzz 2 rita
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Il terzº, che ritarono, che non fuſſe ſtata ſcemata di nulla quell'altra,

ſiſ", parte dell'antica loro confederatione per la quale à gli eſo

j"ne i Romani era permeſſo di poterſi ricouerare in Napoli, è
ro il patto dimorarui ſenza timore, doue condur voleuaſi à queſto fine

dell'immuni lo ſcelerato Quinto Pleminio, quando frà via fu fatto pri

iº ºrgº ºſº gione da Quinto Metello, come eſſerne ſtata qualche fama

". riferì Liuio nel lib. 29. con le ſeguenti parole. Cateràm du

plex fama eſt,quod ad Pleminium attinet alii, auditis, que Ro

ma atta eſſent, in exilium Neapolim euntem,fortè in 2. Metel:

lum,vnum ex legatis,incidiſſe; & ab eo Rhegium vi retratium.
Ancheºº alii.&c. Nè è leggiero argomento,ch'vna tal franchigia non

i i fù giamai violata, eſſendoſi anche in Napoli ſaluato Tibe

i , quando rio Nerone in quel tempo, nel quale nell'imperio Romano

nel Romano per le lunghe guerre ciuili, & per le fattioni, nè le publiche,

iºperºra leggi, nè altra coſa veruna eran più rimaſe ſalue. l)i luidifie

"tºº Suetonio nel cap. 4 del lib.3,che L.Antonium conſulem,trium

- - uiri fratrem ad Peruſiam ſecutus, deditione a caterisfatta, ſolus

- permanſit in partibus; acprimò Preneſte (la qual città godeua

della ſteſſa prerogatiua, come da Polibio ſi è inteſo, non è

ancor molto) inde Neapolim.euaſit. Ets'egli poi,nongiudi

cando,forſe, di ſtarui ſicuro,fuggì in Sicilia: teme, s'io non

erro per hauerrotte le leggi di quella confederatione, ſeruis

ad pileum vocatis;ò pure per cagion di quelli altri mouimen

ti, da lui ancor ſuſcitati in queſta regione,8 raccontati da

Velleio,il qual ſimilmente ſcriſſe,che di Napoli in Sicilia fà

la ſua fuga, dicendo nel lib.2, che per cadem tempora exarſe

rat in Campania bellum, quod, profeſſus eorum, qui perdiderant

agros,patrocinium,ciebat Tiberius Claudius Nero, pretorius,ci

velisio, 8 pontifex Tiberiº Caſaris pater: è tempo del quale Imperado

Dion, di re egli uiſſe; ma percioche molto di lui ſi loda, forſe in ſua a

ſcordi da - gratia,onde ancorper altro da tutti gli s'imputa,d'eſſere ſta

Sºnio & to ſuo grande adulatore tacque quell'altra men honoreuole
V10tati, ſeditione.Nè della fede di Velleio fù maggiore la diligenza

di Dione, il qual ragionado nel 1.48.della ſteſſa" di quel

primo Tiberio,nè hauédo ſaputo nulla del nome della città,

donde partì, nè dell'wna, nè dell'altra ſeditione (hauer egli

tutto ciò diſſimulato, io nol credo) ci propoſe anzi di ſua

congettura,che di certa notitia, ſe non ſia temerario il con

getturarmio,quel che allo ſtato di Napoli di quel tempo no
pote
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potè conuenire. Preſidio(diſſe)in Campania quadam opido prº- .

fectus,quia Caſaris res obtinerent,cum vxore ſua Liuia Druſil

la & filio Tiberio Claudio Nerone ad Antonium abit. In que- siehe vi º

ſta guiſa adunque, 8 perauuentura anche in alcuna altra , "ſº

che ſi conſidererà di qui a poco fa da Romani premiata la"i

fedeltà Napoletana, ſiche non eſſendoſi tralaſciati nella me- ſi ridere

deſima città i ſuoi antichi vſi,& coſtumi Greci,i quali da eſ- i primi vſi

ſi per lo diletto, che ne prendeuano, vi hebber di vantaggio Greci. “

grande accreſcimento, come ci manifeſtò Strabone, che già -

ſi è recato: ella ſola ancora di tutte l'altre città di queſte re

gioni non prouò mutatione del ſuo popolo, hauendone ha

uute per compagne ſolamente Regio,8 Taranto,delche ci è

buon teſtimonio lo ſteſſo Geografo,che s'è vito non molto

à dietro. - - - - -

Et chiamo io dono de Romani, ch'haueſſer conſeruati i Romani

intieri a Napoletani in premio della coſtante lor fedeltà i conſeruaro

patti dell'antica confederatione, laonde eſſi ne'loro eſſer- º ºf" º

citi godendo d'una aſſai gioconda vita, fu inſieme la loro "i"

degnità in aſſai nobil grado; percioche volle pur queſto di-,

moltrarci il noſtro Velleio, ſe ben ſi oſſeruino le ſudette ſue Napoletani

parole: benche per hauer egli preſo a ragionar congiunta- in premio

mente di Napoli, 8 di Cuma, pronuntio dell'wna,8 dell'al- ºººº"
tra le medeſime lodi, che intiere ſarebber contenute à Na-" e detta lo

poli ſola, così dicendo. Vtriuſque vrbus eximia ſemper in Ro

manosfides facit eas nobilitate atque amanitate ſua digniſſimas. velisio illa

Che la nobiltà fuſſe potuta eſſer conueneuol premio della lor ſtrato.

fede per le concedute prerogatiue,non ſarà chi habbia a ne

garlo: ma che fuſſe potuta anche lor donarſi l'amenità, do

no della natura,non così facilmente mi verrà forſe accetta

to. Ma nondimeno eſſo Velleio congiunſe ambedue quelle Velleio, &

iodi invn ſolo tenore di dire, talche egli potrebbe hauerin- "º:
teſo della raccontata piaceuole maniera del vinere, & degli"º illu

eſſercitii Greci,vſati in Napoli nella qual guiſa ancor Liuio “ ,

par,chepreſo haueſſe lo ſteſſo vocabolo,raccontando nel lib.

29.le accuſe, date a Scipione nel ſenato Romano della ſua a

dimora in Sicilia, douendo far paſſaggio in Africa. Cum pal

lio,crepidiſque inambulare in gymnaſio,libellis etiam paleſtraque

aperam dare,acque ſegniter,molliterque cohortem totam Syracu

sfarum amanttate frui. Mà di gratia, non appellò Gioſeffo

XV. Z zz 2 3 Hebreo
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Per la qual Hebreo nel lib.2.contro Apione dono de' Romani, premia.

ºgºne º tori della fedeltà degli Hebrei, il non hauergli ſoggiogati,8:

"che gli haueſſero riputati lor ſocij, & amici º Dim vniuerſi
no di ſoggio - - - - - - - -

, i Reges(diſſe il ſuo interprete)sit expugnati a Romanis.omnium

altri luoghi, ſoli propter fidem ſuam maiores noſtri,º ſocij, º amici fuere.Et

e alcune Dionenon raccontò di Auguſto nel libro 54. ch'egli facen

º º do cammino per l'Aſia,ſubditos ex Romanari legum preſcri
doma pto compoſuit federatos vti maiorum ſuorum inſtitutis permiſiti

neque quicquàm velillis adimere,vel bello acquirere,ſed conten

Eſena, per tºs eſſe parti,ſtatuitº Potrebbe alcun forſe perſuaderſi,che i

ir, acuito vittorioſi, 8 trionfanti Romani,auidiſſimi d'imperio, dopo

eſſer lor fa- hauer fatto acquiſto,non ſolamente di tutta l'Italia,ma qua

ºre di far ſi della intiera terra nel lor tempo conoſciuta,hauendo ſog

" º giogati Rèpotentiſſimi, 8 bellicoſiſſime nationi con lun

“ ghiſſimi terreſtri e marittimi viaggi & con faticoſiſſime,

impreſe per lo corſo di molte centinaia di anni:non haueſſe

rohauute forze baſtanti a conquiſtarvna città ſola, che pur

era sù gli occhi loro (non eſſerſene curati, nè io il direi, né

chiunque altro fuſſe del cotrario parere, il conſentirebbe) di

cui nel mondo della loro Monarchia ſarebbe potuta farſinò

molto diuerſadimanda da quella,che fè Socrate al ſuo Alci

biade,il quale delle ſue ricchezze altamente ſi gloriaua? Di

ſi poco ſauia opinione, indegna d'intelletto, ch'habbia an

corche picciola notitia delle Romane hiſtorie per la quale,

dalla falſa ſembianza d'wn ſognato honore vien celato il ve

riſſimo ſingolar pregio di quella città, nè io prenderò a ri

fiutare con molta cura l'errore , nè del tutto traſcurerò di

ſuellerlo dalla mente di alcuno, in cui perauuentura ſi fuſſe

rquali tel. radicato Alche parmidouer ballare ſe ſi oſſerni che la gene

ie, in coſa roſità Romana fe dono della libertà di vari modi a molti

me di dona popoli, 8 è molte città, è ſingolarmente alle Greche,dopo

ººººº hauerne fatto acquiſto: hauendola anche talvolta lor tolta

aiº" in pena d'alcun lor fallo. Veggaſi quelche degl'Ilieſi, de'

i". Chi de Rodide Lici, de Magneſi & di altri popoli rac
ierfede. conta Appiano Aleſſandrino nel libro delle guerre con Mi

tridate: de medeſimi RodijTacito nel lib.12 degli Annali:

degli Amiſeni Plinio Cecilio nell'epiſt.93 del lib.1o:dell'A-

caia intiera lo ſteſſo Plinio nell'epirt. 24 del lib.8; & il ſuo

zio PlinioSecondo nel cap.6 del lib,4: de'Ciziceni il ſudetto

Tacito
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Tacito nel lib.4. de medeſimiAnnali, Suetonio nel cap. 37.

del lib.3. Dione nel lib,54 & Strabone nel lib.12: degli Ate

nieſi lo ſteſſo Geografo nel lib. 9. degl'Ilieſi ancora nel lib.

13. & de Lici,8 de'Magneſi ſudetti nel lib. 14.de'medeſimi

Licij, de Laudiceſi, 3 de'Tarſeſi il citato Appiano nel lib,5.

delle guerre Ciuili: de'Mitilineſi Velleio nel lib.2: di tutte le

città Greche nell'Aſia, 8 nell'Europa,cioè della Grecia, 8 di

quelle della Macedonia Liuio nel lib. 33. & nel lib.45. Plu

tarconella Vita di Flaminio,8 Giuſtino nel lib.33:dell'Iſo

la di Sardigna Diodoro Siciliano nel lib.5;& per non andar In tal guiſa

raccogliendo ogni detto degli antichi autori intorno a que- che ſotto il

ſto non controllerſo ſubietto, potraſſi apprendere da quel- ""

che della Romana Monarchia,come in vno epilogo, racco- ""

ſe vn ſolo Strabone nel fine de' ſuoi libri della Geografia ,, cita ei pri,

che fra le varie conditioni degli Re, 3 delle prouincie, che , cºpi in varie

vbidiuano à quell'Imperio, erano ancora alcune città libe-ºrº

re, è rimaſeui per eſſer perſeuerate nell'antica loro confe

deratione,ò fatteui nuouamente in premio della lor fede. Le

ſue parole in latino ſon queſte. Eorum,qua Romanis obediunt,

partem Reges tenent, aliam ipſi habent,prouincia nomine,ei Pre

fectos,cº Queſtores in eam mittunt. Sunt & nonnulle ciuitates

libera ciditionis: alia ab initio per amicitiam Romanis adiunbta,

alia abipſis honoris gratia libertate donata. Sunt & Principes

quidam ſubeis,6 Reguli,º Sacerdotes:bis permiſſum eſt, patria

ſettari inſtituta. – - - -

Mà vogliono alcuni per ogni modo, che ſe Napoli fu cit- I Napoleta

tà confederata co Romani,ilche non può negarſi: douette nº, che per

eſſer libera affatto da ogni loro ſeruitù,hauendo benellalorº

contribuite le nauimà eſſi all'incontro hauendole ne biſo-fi"

gni douute anche à lei contribuire.Nè ſi ſono autºeduti (per contribuiua

laſciar ogni altra coſa)della forma del dire del Romano Pu- no a Roma

blio Sulpicio,già recato. 2ue ex fadere debent,exigimus. per ºº.

lo qual ſi dinota vna certa ſpecie di ſeruitù per ſentenza diº",
Cicerone nel ſimiliſſimoi. di Meſſina, città pari- i. ſpecie

menteconfederata conl'obligo di darevna naue,delche egli di ſeruità,

ragionò largamente nel lib, 5 contro Verre, accuſandolo,

che perdoni l'haueſſe fatta franca di quel tributo nel tem

po della ſua Siciliana Pretura. Pratio, (diſſe) atque mercede

minuiſti maieſtatemreipublice, minuiſti auxilia populi Romani,

A V:
- minui

Liujo,& Ci

Cerone ri

ſcontrati,
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minuiſti copias,maiorum virtute,ac ſapientia comparatas Suſtu

liſti ius imperii,conditionem ſociorum,memoriamfaderis. Etap

preſſo. Inerat neſcio quomodo in illofadere ſocietatis, quaſi qua

dam nota ſeruitutis. Et quì parmi, che poſſano molto bene »

accómodarſi quelle altre parole del medeſimo Oratore iui.

guid cenſetis in boc fadere faciundo voluſſe Mamertinos im

pendere laboris,opere pecunia, nè hac biremis aſcriberetur, ſi id

vllo modo poſſent à noſtris maioribus impetrare ? Conſentirei

i?furono ben io più toſto, che i Romani haueſſer fatti liberi i Napo

forf," letani,no ſolaméte dall'obligo delle naui: mà ancheda ogni

"poteſtà di qualunque lor magiſtrato, ſi per gli meriti della

noi non ſi ſudetta coſtante fedeltà loro, come per quelli de'racconta

ſer ſoggetti ti piaceuoli diporti, che in Napoli prender ſoleuano. Divn

"º tal dono potrebbe l'eſempio de' Maſſilieſi renderci tanto

ºpiùſicuri quanto eſſendone ſtati minori i loro meriti; ben- un s che n'haueſſer fatta perdita per alcuni demeriti, poi il riac

quiſtarono per l'amor ſolamente dell'antica amicitia, ac

compagnata anche da loro ſtudi Greci, de quali poich'

hebbe parlato Strabone nel lib. 4 ſoggiunſe appreſſo il ſiio

interprete, che Caſar, 6 qui eum ſecuti ſunt principes, medio

cres ſe in vindicandis eorum in bello delictis geſſerunt, recor

datione amicitia,libertatem que priſtinam vrbis conſeruarunt, vt

neque ipſa,neque eius ſubditi miſſis in prouinciam rettoribus pa

Strabone ,, vere opus habeant. Della immunità di alcune città dalla iu

& Cicero riſdittione dei Romani, lor conceduta per decreti del mede

ne riſcon- ſimo lorSenato,oltre l'eſempio di Maſſiia, & di Nemauſo

iti 2tl, ancora, pur dal ſudetto Geografo notato nello ſteſſo lib. 4.

ci è certiſſimo autore Cicerone nella Oratione delle Prouin

cie Cóſolari in quelle parole. Omittoiuriſdictionè in libera ci

uitate contra leges, ſenatuſaue conſulta. Siche non ſarebbe da

riputarſi coſa ſtrana,che Napoli, città cotanto lor cara, fuſſe

ſtata da eſſi reſa franca di più del tributo delle naui nella

vniuerſal pace del mondo, imperando Auguſto, anche di

vbidire à qualſiuoglia lor magiſtrato : è ch'ella fuſſe ſtata

tuttauia della conditione delle città confederate, di delle li

bere,fra le quali il ſudetto Cicerone nella Oratione à fauore

di Cornelio Balbo, & in quella contro Piſone dimoſtra, che

fù alcuna diuerſità,benche la città degli Amiſeni fù detta

libera inſieme, 8 federata da Plinio Cecilio nel luogo "UdUO

3 Cile
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à dietro, delche non mi è lecito quì diſteſamente ragionare.

Benhebbe anche à ſdegno il ſudetto Ceſare in alcun tempo Non gia da

iNapoletani,come ſcriſſe Cicerone ad Attico per l'epiſt. I1. eſºrº: le

del lib. 1o;& forſe per cagione,ch'eſſendo grauemente infer-º""

mo in Napoli Pompeo nel principio della lor gara, Neapoli ,i. i.

tani, autore Proxagora (per feruirmi delle parole dell'inter-ueano Pom.

prete di Plutarco nella Vita del medeſimo Pompeo)prò in-peo.

columitate eius ſacrificaueruntiquos ſecutis vicinis, eaquere totà

peruagante Italiam,ciuitates,tàm parue,quàm magne ferias per

multos dies egere. Mà che Auguſto all'incontro gli haueſſe , -

molto amati, 8 di alcun ſegnalato priuilegio haueſſe lori"i

fatto nobil dono può eſſerne manifeſto argomento,ch'eſſi in ifurono

honor ſuo dedicarono, 8 celebrarono vin nobil giuoco di della ſua

Atleti, in cui egli ſteſſo volle eſſer preſente, aſſermandolo il Lºuia,º dai

noſtro Velleio nel lib. 2. il qual di lui diſſe, che interfuturusſº "gº

athletarum certamini ludicro, quod eius honoriſacratum a Nea-“

politanis eſt, proceſſit in Campanià. Siche ad Auguſto io attri

buirei, di hauer accreſciuta quella città delle ſudette prero

gatiue,ò pure d'altre nuoue, s'ella,forſe,ottenute già queſte

hauea.La ſua Liuia,che codottaui dal ſuo primo marito Ti

berio nel loro maggiori perigli, vi ſi era ricouerata: il ſuo

Virgilio,al qual piacquero cotato gli otij Napoletani:ſe nò

altro douettero eſſere ſtati ſoaui mantici di vn tanto amore;

& altra volta ſi è dimoſtrato,ch'egli hebbe ſpecial cura, che

Napoli ſi riſtringeſſe in vna città ſola, fin a quel punto diſtin

ta in due Sè di tutto ciò ſi fuſſe auueduto Franceſco de Pie- Lacna, pb

tri, egli fermamente con franchezza molto maggiore haue-trebbe parer

rebbe creduto,che non ſi leggano martiri di Criſtiani,ſegui- vero che per

ti in Napoli percioche ella (ſono ſue parole nel cap.5. del lib. º º'"
» r . - - - -- - ni non heb

1 dell'Hiſtoria Napoletana) qualrepublica Criſtiana, non ſog- ,",trij

getta à quei principi gentili,non permiſe quel macello in ſua caſa in vapia

Del qual vanto fù ripreſo agramente da Antonio Caraccio- quat coglio

lo nel cap. 1o.de'Sacri monumenti della ſteſſa città, tacendo nerº era di

il ſuo nome. Quid enim(diſſe)magis vanum,quàm gloriaripri-"º

natum ſi eſebinore, decore mimo Maiuiparer douet-º

te di non hauer dato luogo è queſta accuſa eſſendoſi dato a

credere, che Napoli intiera diuenne Criſtiana fin dal primo

giorno della predicatione, fattaui da S. Pietro Apoſtolo, al

l'hor che di Antiochia venendo in Roma,vi ordinò il primo

IV. - - - Veſco

Ma da Aus

-
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Veſcouo S.Aſpreno, il quale inuero,come afferma Giouan

ni Diacono,dierum ſenex obiit,& non già di martirio. Non

Ma la ſua- dimeno Simmaco,quel fieriſſimo inimico de Criſtiani, ſcri

"!: uendo l'epiſt.27 del lib.8. à Cenſorino, diede à Napoli il ti

".". tolo di vrbis religioſe, non intendendo della Criſtiana reli

a o gran gioſità à patto veruno. Quamprimàm (diſſe) Neapolim petita

de idolatra. ciuium ſuorum viſere ſtudeo. Illichonori vrbis religioſe inter

uallum bidui deputabo. Dehinc, ſi benè deſtinata Diiiuuerint,

Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremduepetemus.

Mà laſciando a valoroſi letterati Napoletani,che ſcioglian ,

queſto nodo, io ſeguirò a ſcoprire il reſto dell'inganno, pre

ſo da alcuni intorno l'antico ſtato della medeſima città loro.

connenne a Penſarono coſtoro, che fu già Napoli republica di quella

Napoli iº ſteſſa degnità, della quale ſarebbe ſtata sè perauuentura non

"i hauelle giamaicontratta veruna confederationeco Roma

"niEtſi perſuaſero che ne fºſſe vna gran pruoua queſta, per
p, ma cioche ſi legga il nome della Napoletana republica in più

nità delle e d'wna antica iſcrittione,8 in più d'uno antico autore: eſſen

ſ"i" º dolor caduto dalla mente, che nella lingua Latina quel vo

i"i cabolo dinota la comunità, non la degnità delle publiche,

a già ſu . coſe, talche nelle Prefetture ancora le quali eran priue d'o-

gni publico" (come diſſe Feſto) quedam earum

reſpublica, neque tamen magiſtratus ſuos habebant. Et che può

Fefto,& Pli dirſi più ? Seruis (per vſar le parole di Plinio Cecilio nell'e-

nio Cecilio piſt.16 del lib.8)reſpublica quedam,cº quaſi ciuitas,domus eſt.

rºººº. A queſto lor modo ſarebbero ſtate republiche nel tempo di

sansea, si sºnº (º auualerò degli eſempi domeſtici, tralaſciando

si, vna gran copia degli ſtranieri)8 Capuaancora, 8 Teano,ò

che iſcrit vero Atella, hauendo egli mentouati i confini de'territori

tioni riſcon della Campana republica, 8 della Teaneſe, è pure dell'Atel

trati. laneſe nel cap.4 del lib.7.de'Benefici, le cui parole ho reca

te,& hò emendate ragionando di eſſa città di Teano. Et ſe,

mi ſi replicaſſe che quello ſcrittore inteſe de'primi tempi de'

Capuani, 8 de'Teaneſi,ò ſe piace degli Atellaneſi : veggaſi,

– se di tempi così alti poſſano intenderſi le ſeguenti iſcrittio

ni,le quali negli anni paſſati furono ritrouate frà le ruine del

Proſcenio del noſtro antico Teatro, l vna intiera, 8 l'altra ,

tronca nel ſeguente modo, 8 conuien pure, che ſi conſerui

no in queſto mio libro poſciache il ſignor del luogo non ne

preſe cura, - - - C. CLO



D I S C O R S O I V. 739

;
º,

f,

C. CLO DI O C. F. . . . . . . . . . P. F

Q. VIR. A DIVTO RI . . . . . . I T O N I

PRAETORI . . . . . . . . NO PR

TR I BV NO PLEBIS . . . S P R o V IN C

QVA ESTO RI ... ONIAE QVAEST

QVODEXREDITVHS X ... I VIRO CAPITALI

LEGATo AcLoDls .... ExREDITv Hs Ext

R E IP V B LI CA E CAMPANORVM . . . . A CLODIS

VIAE TVT E LA PRAESTATVR . . . . . I ca E CAMPANoRvM

« . . . . « L A PRA E STATVR

Aggiunſero che la ſteſſa lor città eſſendo ſtata republica in Nè men tee

quellor modo,hebbe primieramente il dominio dell'iſola di l"

Capri,8 poi quello dell'iſola d'Iſchia,delche parlò Suetonio i"i

nel cap.92.del lib.2. Strabone nel lib.5. & Dione nel lib.52. -

Mà ſenza che fuſſero andati molto di lontano, ſarebbero po

tuti auuederſi, che parimente Capua, mentre era colonia, la

qual conditione penſarono, che ripugnaua à quella cheal

cuna città fuſſe potuta dirſi republica, poſſedeua nell'iſola »

di Creta la regione Gnoſia, come ſi è riferito nel ragiona- , , , ,

mento di Atella. Seinuero queſto loro argomento, d'hauerº "ſi

Napoli hanuta ſignoria di quell'iſola, fui e baſtante à po- ""
terne trarre la loro ſentenza: nè men ſarebbe da dubbitar- da nondime

ſi, che la medeſima lor città per molti altri de ſeguenti ſeco- º ſtataſud

li,ſtando in piede l'Imperio Orientale è eſtinto, 8 rinato di "º":
nuouo l'Imperio in Occidente, ritenne la medeſima, da eſſi i", ºi

mal conoſciuta prerogatiua; percioche ritenne delle ſue vi- aii,

cine iſole il dominio anche nel tempo di S. Gregorio Ma

gno, come può vederſi per la ſua epiſt.53 del lib.8. dell'In

ditt. 3; & appreſſo poi nel tempo ancora del Pontefice Gio

nanni 12; & nel tempo ſimilmente del Pontefice Benedetto

8. delche fan fedei Priuilegi, conceduti dall'Imp.Ottone 1.

& dall'Imp. Herrico 1 alla ChieſaRomana del ſuo patrimo

mio Eccleſiaſtico, che ſon riferiti dal Baronio ne'ſuoi Anna

XV. li,
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li Mà nè vna tal ſignoria hà di prouar ciò forza veruna, ha

uendo ancor queſta nuoua Capua il dominio della citta di

Calui, & del caltello di Volturno, come ſi è notato ne' loro

luoghi:nè fù giamai vero,che Napoli fu republica d'una tal

ſorte ne' ſudetti tempi baſſi,ilche può conoſcerſi da quelche

nel lib.2. dell Hiſtoria de'Principi Longobardi,quantunque

re la ſua attendendo ad altro,copioſamente dimoſtrai. Diſſero final

ibertaſº mente che per ogni modo può dell'antica libertà Napoleta
altro,ch" na renderci certi va tal priuilegio, ch'è riferito dal Capac

ſ" cio nel" lib. I.della ſua Napoletana Hiſtoria: cre

dendo eſſi, che per libertà iuis'intenda quella della republi

ca,che ſi hauean ſognata:non eſſendo ella ſtata altro, ch'vna

certa immunità,8 franchigia, delche parimente ho ragiona

to nelle Caſtigationi della Cronica di Falcone Beneuenta

si ſarà cura no. Mà qualcoſa hauerebber riſpoſta coſtoro ad alcuno, il

d'altri,dima qual detto haueſſe, che di tutte le noſtre città di Campania a

nifeſtare per Pozzuoli ſola nel tempo di Cicerone era in poteſtà di ſe

" ſteſſa, 8 quaſi della libertà godeua di quel lor modo ? per la

º",- qual cagione nella Oratione à fauore di Cernelio Balbo ci

re non fa el haueſſe propoſta nelle parole,recate à dietro,qual coſa anti

la chiamata ca,cio è diſuſata, la Napoletana confederatione ? Calenum

città libera municipii (diſſe egli nell'Orat.2.cótro Rullo)cóplebunt,Teani

i"ºopprimentAtellan,Cumas, Neapolim, Pompeios, Nuceriamſuis
le preſidijs deuincièt. Puteolos verò, qui nunc in ſua poteſtate ſunt,

ſuo iure, libertateque vtuntur, totos nouo populo occupabunt.

Scioglian, prego, ancorqueſto altro nodo i medeſimi miei

- valoroſi letterati Napoletani, ch'io ho già ragionato delle

coſe della Campania Felice, come propoſi, quelche pervn ,

- giuſto APPARATO al reſto delle antichità di CAPVA,

mia patria, potrà baſtare. - -

º. I L F I N E.

AGGIVN

i
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DI AL CVN E COSE TRALASCIATE

altre per notarle in queſto luogo:

altre per dimenticanza.
-

-

- º

A Car.21.lin.23.Gio:Battiſta Pio annotando queſta epi- Gio Batti.

ſtola di Cicerone, pensò, douerſi legger queſto luogo º Pio ri:

nel ſeguente modo.vt dena M.iugera ſint.&fù ſeguito da al-º

cana editione. Mà di vn tal detto, che riſtringe il publico

campoCampano ad vna anguſtiſſima miſura, 8 c'inuiluppa

in molti intrichi,non veggio, ch'altri habbian fatto veruna,

conto, talche ancor io ho ſtimato inutile il ragionarne.

A car.27.lin.2o. Queſta verſione di Strabone è di Gugliel-Guglielmº

mo Silandro,in cui nulla mutò il Caſaubono:nè in altra ma- Silandro,º

niera interpretò la ſteſſa ſenrenzaGuarino Veroneſe, il qua- º"o

le hà cosi rheanum, quod Sidicinum vocant, ordine deindeſi-i

tum ex impoſito vocabulo Sidicinorum eſſe demonſtratur;qui ex

Oſcorum gente Campana reſtant. Mà nel GrecoCodice è in . -

queſto modo vro di ieru Kaurare ritrae inasAsirée ilche ſuo- , , , si

na.ſunt hinama; Oſci,Campanorum gens deſita.Alche concor- e

demente alquanto prima il medeſimo Geografo hauea det- º - i

to ancor degli Oſci. vs varo di iner inav.inire i sensura º

edre rapa rius Peuaìste. cioè. mamq;oſcorum deſitorum ſer

mio manet apud Romanos: hauendone egli preſa marauiglia. Strabone

Adunque io quì, è appreſſo altre volte mi ſon ſeruito dellaº fºſſe

ſudetta comun verſione ma nel Diſcorſo quarto,doue ragio,º

no di propoſito di quella gente,ho più ſtrettamente atteſo il

dire del teſto Greco,concordando anche Strabone a ſe ſteſº a º

ſo; il qual non so, come ſarebbe potuto marauigliarſi è quel º

modo, ſe tuttauia di eſſi Oſci eran rimaſi iSidicini, i quali - a

peratiuentura eſſerne ſtati gli vltimi di tutti, non ſi niega

A car. 28. lin. 38. Et benche nel tempo delle Prefetture s Fefo & Ci
della Campania Capuana, cioè dopo che Capua nel tempoi" illu

della ſeconda guerra Cartagineſe, fu preſa da Romani,Caſi-"“

lino ſi habitata in quella ſua parte, che n'era rimaſa di là del

Volturno, come ſi dimoſtrerà nel ſecondo Diſcorſo: nondi- - .

raeno ſe ne atteſe il ſuo antico ſtato,tiche Antonio deducé- . . . .

- - - A a aa a doui
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Suetonie

illuſtrato.

- - - -

Ammiano

doui la ſua colonia, deſcriſſe il ſuo territorio anche di quà

di queſto fiume, come nel promeſſo s'intenderà da Cicero

ne . Etcertamente. 3 c.

A car.35.lin.17. Anche Suetonio potrebbe hauer preſala

Campania nello ſteſſo modo de'ſudetti ſcrittori, il quale rac

conta nel cap. 37, del lib.4- che l'Imp.Caligola fabricauit &

de cedris Liburnicas, gemmatis puppibus, verſicoloribus velis,

magna Thermarum, 3 porticuum,6 tricliniorum la citate, ma -

gnaqi etiam vitium,6 pomiferarum arborum varietate, quibus

diſcumbens, dedie inter choros, & ſymphonias littora Campa

nie peragraret. Percioche non dee crederſi,che Caligola fuſſe

rimaſo contento, di andarſi ſollazzando per minor tratto di

queſta riuiera di quel che fin è Formia, é à Gaeta vſauaſi

dagli altri, il quale oltre ogni human penſiero ſi era ſtudiato

di andarne prendendo diletto con quella ſua maniera dina

ui, digran liga più delitioſe, 8 più nobili di quelle dellapiù

comun ſorte, quantunque ancor leggiadramente ornate,

& dipinte, deſcritte daAmmiano Marcellino nelle parole,

ºlº: ch'hò recate è dietro, le quali per proprio nome diceuanſi
i Nonio Mar

cello,Virgi

lio, & Mar

tiale riſcon

trati, 8 il

luſtrati,

Cicerone

illuſtrato.

Suetonio
illuſtrato.

Faſeli, vſati anche nelle piaceuoli nauigationi del fiume Ni

lo,delche parlò Virgilio nel lib,4 della Georgica; ma per lo

lero frequentiſſimo vſo per queſto lido Campano, furono

chiamati da Nonio Marcello Nauigium Campanum; alche »

recano molto lume,8 all'incótro di quà il riceuono i ſegueti

verſi di Martiale nell'Epigr.3o del lib. io; deue appunto del

diletteuole ſeno Formiano celebra queſta frà l'altre ſue lodi,

» Hic ſumma leni ſtringitur Thetis vento,

s» Nec languet equorviuaſed quies ponti

» Pittam Phaſelon adiuuante fert aura. -

Similmeute da Formia, màin altra guiſa,hauean principio

i diporti frà terra per la Via Appia, alche, forſe, rimirano le

parole di Cicerone nell'epiſt. 1 del lib, 1, è Quinto ſuo fra

tello, che da me verranno riferite nel Diſcorſo ſecondonel

ragionamento de frequenti alberghi publici, ch'eran per la

medeſima via. Siche il medeſimo Caligola ſudetto parche

nel ponte,che festì le naui da Pozzuoli in Baia, haueſſe vo

luto(formandoui quaſi vna nuoua via Appia)de ſuoi diporti,

& di quelli del mare, goderui egualmente in marauiglioſo

modo : dicendo lo ſteſſo Sueronio, che Baiarum medium in

º terual
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feruallum Puteolanas ad moles trium millium, o ſexcentorum

fere paſſeum ponte coniunxit,ſuperieatoqi aggere terreno,ac di

redo in via Appia formam. Può ben quel che.drc.

A car.57. lin.r. Per la ſteſſa maniera anche Cicerone nel- Cicerona

laOratione è fauore di Caio Rabirio ci deſcriſſe frà 1or vici- illuſtrato.

nela Campania, & la Puglia in quelle parole. Cum tanto ſtu

dio C.Rabirius totius Apulia,ſingulari voluntate Campania via

cimitatis ornetur º cumque ad eius propulſandum periculum non

modò homines, ſed propè regiones ipſe conuenerint, aliquantº

rtiam latius excitata, quàm ipſius vicinitatis nonen, ac termini

poſtulabant. Siche.6 c. -

A car.62 lin.38. Nel Segmento 4 dell'Itinerario del Peu- L'Itinera

tingero, dal Cluerio nel cap.6, del lib.4. dell'Italia creduto rio del Pen
dell'età dell'impºiuliano º da Beato Renano, da Marco " illa

velſero riputato di quella del ſudetto Teodoſio, sede ſuoifi-º

gliuoli, ſi vede nella deſcrittione di queſta parte d'Italia di

quà di Roma il nome di Campania,ſparſo per gli luoghi dal

euere final Silaro, S alla Puglia, la qual regione fa la s

Campania di Hadriano Hora. c.

A car.1o 1.lin.8. Et s'alcun voleſſe dire,ch'egli fà l'officio

di Geografo non di arbitro di regolare i confini delle regio

ni, numerando le città marittime della Campania Felice, è

vero, come egli parlò , gli ameni lidi dal Promontorio di

Minerua fin a Sinueſſa, termine dell'aggiunto Latio nuouo;

ne quali lidi mentonò nell'ultimo luogo la città Volturno

nella bocca del fiume dello ſteſſo nome, non per hauer cre

duto,eſſer queſto fiume il termine della Campania: ma per

non eſſerui più oltre fin è Sinueſſa, né città,nè luogo veruno,

degno di eſſer mentouato: Se così,dico pareſſe poterſi la ſua

entenza interpretare, io crederei, ch'eſſendo propria cura e

de Geografi iſdeſcriuere le regioni & dimoſtrare i loro ſiti,

3 i confini (nè altro, che queſto ſi hauea egli preſo a fare in

uei ſuoi libri) ſcorgeſi conuinto di errore da Strabone,che Pcumponio

º ancor Geografo, pertacere gli altri, i quali ſi recheranno Mirafior

nel ragionamento del confine in Sinueſſa:& più di tutti da e de da Stra

Tolomeo,non men Geografo,che il poſe nella bocca del fiu-bºne,dº Tº

me Liri per la ragione, che ne ſpiegherò ini, & nel ragiona"ºa.

mento del fiume Sarno, la quale facilmente anche dallo ſteſ-ni, in

ſo Mela può eſſerſi atteſa, ma con lo ſcambio, che ſi è nota- più modi.
- - -- - --- -- - - - - - Aaa aa 2 COe
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to. Certamente i lidi ameni della Campania Felice, che co

minciauano da Formia, come ſi è veduto nel Diſcorſo pre

cedente, induſſero altri ſcrittori, che non eran Geografi, è

, diſtenderla oltre Sinueſſa,8 oltre il Liri;& sè i Geografi non

i , ci habbian per lo lor diritto inſegnate queſte coſe,inuano ſa

ranno andati affaticandoſi chiariſſimi letterati, di appren

derle anche da Poeti, non che da ogni altro autore, il quale

nó habbia trattato nè men di Geografia.Mà,s'io nò erro,la

ſua molta confuſione fà queſta ; percioche,cone nel primo

Diſcorſo ſi è conchiuſo, nè può negarſi: il fiume Silaro fù il

termine della Lucania : & egli il poſe nel Promontorio di

, 3 Minerua: Iui hò ſoggiunto, che la Campania,la qual confi

e naua con la Lucania,in via di Strabone fù l'antica: &"
º ſcambiò, 8 la congiunſe con la Campania Felice: Per fine a

nello ſteſſo Diſcorſo hò dimoſtrato che la Campania, che fù

di quà del Volturno,fù la Capuana, non la Felice, doue può

crederſi, ch'egli della Felice poſe il côfine per Io riſcontro di

Seruio,il quale diſteſe fin allo ſteſſo fiume il Latio nuouo,co

me ſi vdirà di quì a poco. Ma veggiamo,sè perauuétura &c.

Liuiº º Aiear 198 lin,25. Et ancor prima nel lib. 2 hauea diſteſa

i" º º la riuiera del medeſimi Volſci finà quella di Cuma, raccon
fleſſo, tando, che in Roma nel conſolato di Tito Geganio, & di

Publio Minucio per la gran careſtia di frumento ventum ad

interitum ſeruitiorum utiq; & plebis eſſet, ni conſules prouidiſi

ſent, dimiſſis paſim ad frumentum coemendum,non in Etruriam

modò dertris ab Oſtia littoribus, leuoq; per Volſeos mari vſque

ad Cumas,ſed quaſitum in Sicilia quoque.Laonde.& c.

virgilio il A car.1 1olin.2 i-Età parer mio, queſta ſua medeſimade

ſufi º ſcrittione ci fù propoſta anche da Virgilio nel 1.7.dell'Enei

º" "de,il quale introduſſe,cheHaleſo ſpinſe in guerra cotroenea" iſcen- i popoli ch'habitauano dal tratto de'colli degli Aurunci fin

à luoghi degli Oſci di quà del Volturno; & che Hebalo vi

códuſſe i Sarraſti,gente di là del Sarno.Egli nondimeno.e c.

Iſcrittione A car. I 15.lin.29 Fù ben Caudio negli eſtremi confini del

antica illu- territorio di Beneuento,ne'tempi di Settimio Seuero,mentre ,

ºrata e ſi oſſeruaua la Campania, deſcritta da Hadriano, come ſi

leggeua in vina antica Iſcrittione, già dalle groſſe piene del

le piogge ſcouerta in Arpaia innanzi la Chieſa di S. Agoſti

no, ma non è molto per la ſteſſa maniera iui di nuouo cela

ta,ch'era queſta. - - - - IVLIAE.
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tanche i termini degl'Hirpiniº del Sanniofi, non ſi

º

rono in Caudio nei tempi precedenti in altro modo, ma di

ciò non ſi parlaua in quel marmo, 8 altri
del territori delle città,8 altri ſon quellii

certamente quel detto, che ſi legge appreſſo Antonino , fù

vna chioſaforiſticº ºche ei ſia ſtata accettata da moi,
te ſue edition, 8 in vn ſuo codice, ſcritto apenna di piu di

darci gran ſoſpetto lo ſteſſo autore, il quale non hauendo

preſo a far altro, che è deſcriuere il corſo delle vie, frequen

tate per le provincie dell'imperio Romano non maiebbe

in coſtume di notare i loro confini la qual ſarebbe ſtata cura

'Geografilaºde al parer mio,nò ſua mà altrui chioſa pa .

rimente fu quella dºpo il nome del Malua,fiume nell'Africa,
in queſto modo Flumen Malua diuidit Mauritanias duas.In

cipii caſarienſis. Et ſe fuori del ſuº iſtituto potè egli non del

tutto ſcoueneuolmete notare le diſtintion delle gradiſſime
prouincie del mondo come nella deſcrittione dei viaggio à.

Roma per Tuſciam,e Alpes Maritimas Arelatum ſi eindo

- - - - - - - - - - - per

ſono i confini - e
c regioni;ſiche Antonino

- nell' Itine

rario enne n.

dato, & illu

- V : i sessi, e il - . . . . - - - - ſtrato in

feicento anni che in Fiorenza anche ſi ritroui. Di ciò può più luoghi,
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Andrea

peruenuto ad Alpem Summiam,ſoggiunſe queſte parole,ſe pur

furono ſue. Hucuſq; Italia: abbinc Gallia: qual ragione baſte:

uole può renderſi, di non hauer anche vſata la ſteſſa diligen

za ne viaggi per l'altre regioni dell'Italia, come fe in queſto

da" Equo Tutico i & per quelche appartiene alla e

Campania,di non hauer notati gli altri ſuoi confini quando
non menhebbe buon taglio di" Andrea Scotto inuero

Sºttº lºdº non dubbitò riputarchioſe aggiunteui di fuori quelle. By
to,

Il Sigonio

lodato,

per altro

notato,

-

--

zantium,qua & Conſtantinopolis. Perſalis que Maximianopolis

Et fù qual chioſa ancora la raddoppiata deſcrittione,che vi

ſi legge della via da Beneuento i"aranto, per la quale,for

ſe non altri,che quel medeſimo diligente chioſatore hauea

notato nel margine del libro, douerſi deſcriuere quel cam
mino nel" vi è nel ſecondo laogo, ch'è più in

tiero,8 più emendato del primo,il quale ſarebbe perciò co

uenuto cancellarſi. Che in antichiſſimi codici, riputatimi

gliori degli altri, ſianparimente ſtate introdotte delle chio

ſe altrui, 3 vi ſiano ſtati commeſſi degli errori ſi han copioſi

eſempi, 8 dal ragionamento, che farò del ſito di Capua,ſi

conoſcerà, che non ne mancano anche in quelli delle Pan

dette Fiorentine; per la qualcoſa altrettato antico fà l'effer

citio de'correttori. E per fine ancor iSigonio ſi aduide,che

quella nota del confine della Campania non era nel ſuo con

tieneuol luogo benche non hauendo egli poſto mente che,
vi potea eſſere ſtata aggiunta di fuori,i" , come fà au

uertito dal ſudetto Scotto nelle varie lettioni del medeſimo

Itinerario in queſta maniera. Iterà Capua Equo Tuticum,vbi

Campania limitem habet.M.P.LIV.Mà di ciò ſia,& c. ,

A car 127 lin:24 Così adunque riconciatoſi,potendo eſº

ſervero,3 bé ordinato il ſuo dire,mi perſuado,che né per la

ſua fretta, come pensò il Cluuerio, ma per quella de ſuoi co

piſti ſia paſſata ne' ſuoi comuni codici ſi ſconcia lettione .

S'egli inuero dopo hauerdetto,eſſerSinueſſa extremun opidi

in adietto Latio, non haueſſe ſoggiunto ſenza dimora con vn
continuo tenore di dire, 8 di" di luoghi, che hint

felix illa Campania eſt,abbocſinu incipiunt vitiferi colles,e te

mulentia nobilisſucco per omnes terras inclyto. hinc Setini, d

Cecubi obtendunturagri:his iunguntur Falerni, 3 Caleni: dein

conſurgunt Maſſici, Gaurani, Surrentinique montes: concorde
lIat1C
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intieramente à Strabone, il quale hauea affermato, che a Si- Plinio Sec.

mmeſſa verſis reliquam oram maris ſinus eſt vſq, Miſenum iuſta

magnitudinis,deinde alius priore multo maior (Craterem nomi

nant) à Miſenoz ſqiad Minerua,Promontoriis duobus in ſinus

morem concluſus. Super hoc littus vniuerſa eſt ſita Campania,

omnium planisierum feliciſſima , io non giudicherei,che i co

piſti haueſſerne ſuoi codici fatto ſcambio di quei nomi; &

potrei penſare,ch'egli haueſſe dir voluto che i capi Setini,&

i Cecubi erano da quel lato di Sinucſia verſo il mote,ò pro

montorio Circeo, da lui ſteſſo alquanto prima mentouato:

con Strabo

ne riſcontra

toe

& che i Falerni, 8 i Caleni erano da queſto altro lato verſo

il promontorio di Sorrento,ò diremo di Minerua,che men

touò dapoi, la qual ſarebbe anche acconcia ſpoſitione; ma,

come ho detto, quel tante volte replicare, binc. ab hoc ſimu.

hine,di nuouo.bis iunguntur.mi conducono di quà di Sinueſſa

ſempre più à dentro della Campania, doue acconciamente

col medeſimo ordine già s'incontrauano il campo Veſcino,

&il Ceditio frà Sinueſſa, 8 il capo Falerno,il quale in via del

medeſimo autore cominciata dal ponte Campano,ch'era ,

ſopra il fiume Saone di quà della città ſudetta per lo ſpatio

dinoue miglia come ſi dichiarerà nel luogo ſuo.Hauerebbe

ben egli per queſta maniera tralaſciato di mentouare quei

campi Setini, 8 Cecubi che fermamente furono celebri di là

di Sinueſſa nel Latia nuouoimà la ſua ſteſſa fretta, che in ſen

tenza del Cluuerio potè ſpingerlo, è né deſcriuergli col do

uuto ordine nel lor ſito, hauerebbe potuto anche eſſergli ſta

ta cagione, di non hauerui inverun modo penſato. Certa

mente quelle parole, Abboe ſinu ſono da intenderſi inſieme

Plinio See,

feco ſteſſo
concorde.

con Strabone del ſeno, che comincia da Sinueſſa, donde ſi

era da lui dettopure all'hora, che hine felix illa Campania eſi:

tantovia maggiormente, ch'egli hauea ben prima mento

uato il monte Circeoimà del ſuo ſeno verſo il promontorio

di Sorrento non hauca Fadato in verunaguila; per lo qual

tratto a far bene il conto gli antichi deſcriſſero non vn ſolo,

mà cinque ſeni:l'Amiclano, il Formiano, il Sinueſſano il Ba

iano,& il Napoletano,già habitati da vari popoli,nè innan

zi l'età di Auguſto, per quanto è noto, viniti giamai in vina,

regione. Plinio per alcunai due ragioni, da me diuiſa

mente recate nel primo Diſcorſo, raccolſepoini nel

- - - - lle
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º fine della deſcrittione della ſteſſa intiera riuiera la ſua miſu

-- = - ra,dicendo. Nauigatioa Circeijs duodeottogintamillia paſſuum

- patet: nondimeno ſe queſta mia emendatione,da me propo

ſta ſol per ſua difeſa foſſe giudicata violenta, é aliena,non

prenderei a farne contralto, non hauendo io opinione, che,

ce di queſto, 8 di alcun altro nodo, che mi ho preſo è ſuilup

-

-- -

A pare,non poſſa eſſer rimaſaintiera la lode dello ſcioglimen

- to à coloro che appreſſo voleſſer dilettarſi, prenderne cura a
l di nuouo. Mà eſſendoſi già ragionato del campo Ceditio,

º conuien, ch'hora ſi parli del Veſcino, 6 di eſſa città Veſcia,

º, ilche farò ſenza dimora. Et Cedia in vero.erc. .

«ciseron. , Acar. 128. lin, 6. Nè Cicerone men conueneuolmente ei

r sontrato rappreſentò quei luoghi nelle ſeguenti parole dell'epiſt. 2.

- 5 Liuio,& del lib. 15.ad Attico.XV Kalè Sinueſſano proficiſcens,cum de

- ºººº diffem ad te litteras,diuertiſſem ue à Cumis in Veſciano. 8cc.che

cosi dee iui leggerſi queſta voce,è non già Veſtiano. Dalche

parmi.ºrc. - -

Linie illu. Acar.134 lin, 38. Non perciò negando, che ſe quello hi

girato & di ſtorico volle intendere, che Maharbale in quel primo gior

reſo no, il quale già douea piegare à ſera, beache fuſſe di Eſtate,

traſcorſe tanto innanzi in poche fiore, per riconoſcere pre

ſtamente l'incognito paeſe,8 il fine di quella ſi ampia,ſi di

ritta, & ſi lunga via, ch'era l'Appia,"quale il Cartagi

neſe eſercito ſi era fermato : & non già per la ſola auuidità,

& fierezza del predare, della qual voglia quel campo per la

copia delle ſue amene ville in poco ſpatio diluogo haue

rebbe potuto ſtancarlo: sè, dico, egli ciò volle notare non

, niego,che ben douette hauer inteſo delle più note, 3 famoſe

Riº º acque Sinueſſane.Come per l'altra parte,se il Sinueſſano ter

"º ritorio, nella guiſa del territorio Beneuentano, il qual cinge
& difeſo. a - º - - -

ua Caudinorum ciuitatem murotenus, può crederſi, non eſſere

peruenuto verſo queſto lato della Campania oltre i Sinueſ

ſani muri: nè men Plinio riprendo, anzi di molta diligenza

il lodo di ſi accorta oſſeruatione della quale per ogni modo

io non poſſo eſſer indouino. Mà le famoſe acque. 2 c.

: Antica » A car. 145. lin.4. eſſendo ben anche ſtato parere del Gro

i lºtrºne tero negl'Indici del ſuoTeſoro delle antiche Iſcrittioni, che
i º nella ſidetta ſi parli non ſo della gente, ma inſieme del po

-

-
-polo Papieſe:fù perautentura di là º c. - -

A car.
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i Aeard45. lin.3 3. & parimente, oltre quello, che accennò Cicerone,

nella epift.2 del lib.15 ad Attico nelle parole recate alqua- & Hºratiº

toà dietro, ancor quell'altro, di cuianche ad Attico ſcriſſe,i
nella epit-1 dello ſteſſo libro nel ſeguente modo. Herè dede-& illuſtrati,

ramº ad te litteras, exiens à Puteolano,deuerteramq; in Cumani.

Et appredo. Manſi igitur eo diein Sinueſſano, atqiande manè -

poſtridie, Arpinum proficiſcens,banc epiſtolam exarani. Di più -

intendeua della medeſima via Horatio in quelli verſi del

la epiſt. 15 del lib.I. - -

rea -non mihi Cumas

» Eſt iter aut Baias,leuaſtomachoſus habena

i 90 Dicet eques --

-2aia Baiº (norò il ſuo antico Commentatore) Capuameunº

a tibus a dertra ſunt. Ma dal tempo finalmente.orc. -

f, ; A car.147.lin.13 Molte vie in vero,che ſi leggon fatte da

a alcuni quaſi che eſſi l'haueſſer diſteſe la prima volta, furono

propriamente da lor rifatte; comepernon abbondare in eſ . . .

ſempi men certi & alieni può vederſi nella Iſcrittione, riferi-i"
ta dal Pamuinio nel lib.2. de' ſuoi Commentari ſopra i Ro-i"

mani Fatti & dal Grotero à car.151. nella quale ſi legge, che «

l'imp Traiano viam à Beneuento Brunduſium peeunia ſuafecit;

la quale fu l'Appia, già fin a Brindiſi ditteſa ancor prima del

la età di Ceſare, delche al ſuo luogo.Et che queſta noſtra via

foſſe ſtata laſtricata di ſelci per lo lido del mare prima dell'

età di Domitiano potrebbe farne qualche argometo la gran

frequéza de Romani in Pozzuoli, 8 nelle altre città di quel

itratto per lo corſo di quaſi 3oo. anni innanzi della ſudetta ,

ſua nuoua opera , doue primieramente eſſi erano ſtati in

uitati da varie loro facende,8 poi ancheda varijloropiace

ri: benche ella in ogni maniera non foſſe ſtata così commo

da,come quella, che menaua per Capua, ch'era la Conſolare.

Mà è fatta,ò rifatta. 3 c. - - -

A car.148. un.19. Si dee ben la palma dell'emendatione di" Ca

quel verſo di Statio a Giano Caſperio di cui odanſi le paro-ºs"

le Viahac,quam Domitianus reſtaurabat,vetuſtate ade) collapſa emendatº,

erat, vt vicinorum fluuiorum aquis immiſis, paludis inſtar ſta

gnaret, atq, arundinetis, iuncaſa; paluſtribus pentus oppletaſor

deſcerer;quod ex ſequentibus Poeta verbis clarum eſt Hinc om

nino legendum puto,minimamutatione tantùm diphtongo addita.

- .. Bb bb b Hic

º

.

l

;

º

f
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Aic ſcarnis populi vias granatas exitroe.Greea vox, Latinis iun

cus, canna dicitur; ſed, vt innumera alia Graeca vocabula, Latio

iure donata eſt. Et ne recò gli eſempi di Plauto nel Rudente,

di Catone nel c. 1o 5.& di Columella nel cap. 2o. del lib. 12:

ambidue dell'Agricoltura. Et di quà intender potremo e c.

A car. 158. lim. 33. Il Salmaſio ſopra l'ultimo capitoio di

Solino ha creduto aſſai riſolutamente,che Volturnus Romanis

appellatus eſt Eurus,quia ex Volturno opidoveniens,eos afflabati

nam Volturnum opidum Campania ab oriente hyberno Roma,

vnde Eurus, flat. Fn ea parte Ftalia Volturnus amnis, & Vol

tarnum mare di tum eſtata, inde Volturnus ventus, qui eſt Eu

rus Gracorum. Nè queſta ſola volta egli ſi è ſcouerto poco

prattico de ſiti de noſtri luoghi,8 delle nottre regioni:per

cioche la città Volturno,nè di fama per ſe ſteſſa, nè di vici

nanza verſo Roma, fu in tal grado frà le città di quel tratto,

che quel vento haueſſe potuto prenderne il nome:per laſcia

re,ch'egli fà detto Volturno da Puglieſi,non già da Romani

Ethora.& c. -

A car. 163.lin.32.Nel reſto, 8 flauo, & ceruleo,fù variamen

te chiamato il Teuere dal vario colore delle ſue acque, ſe

condo le varietà ſue; il quale anche dalla loro bianchezza e

hebbe il primo nome di Albola; onde il Cluuerio nel cap. 1o.

del lib. 2. moſſe alcun dubbio, che l'Albola fù propriamente

l'Aniene,il quale entra in eſſo, 8 e di color celeſte & ſolfureo

per le acque del fiume,hora detto. Solforata; ſiche lodò di

molta proprietà Sidonio Apollinare, percioche fluenta dixit

Aniemis carula; nam caeruleus color albo proprior eſi, quam

flauus hauendo lo ſteſſo Sidonio chiamate torbide quelle del

Teuere,ilche và di pari col ſuo eſſer flauo.Mà à me baſta, che

il notiro fiume non fù chiamato flauo peraltro, che per que

sto modo.Di contrarie proprietà.eſ c.

A car. 19o.lin.38. Sò,che à fauor ſuo potrebbe dirſi, che a

ſpargendo egli per lo ſuo Poema puri enigmi,è oſcuriſſimi

oracoli, 8 che dimoſtrando quei tempi più alti, che prece

dettero le fondationi delle città deſcritte i luoghi comunque

può: ſi per via di altri ſegni, come per via de'fiumi; talche º

non dce coſtringerſi à dar conto molto ſtretto delle leggi di

43eografia; percioche in altra maniera ſarebbe da accuſarſi

continuamente in vn modo. Ma so ancora che ſenza verun

il Salumafio

gifiutatº»

Sidonio, 82

il Clauerio

le dati.

-

---
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diſordine hauerebbe potuto ſeruirſi, anche con ſuo accòcio,

del nome del fiume Sebeto, se perauuentura da lui non foſſe Lieofroas

ſtato confuſo col fiumc Clanio mal conoſciuto anche da'ſu- nºtato,

detti quattro altri grauiſſimi autori Greci: & nondimeno

ſeruagli pure di difeſa il ſuo parlare in enigmi, 8 per via di

oracoli, ſiche gli ſia ſtato lecito, mentouar queſto, anzi che

quel fiume, over più toſto il vicino Volturno, il quale era il

maggiore di tutti: che certamente di ammonirne il mio let

tore non ſarebbe da me potuto giuſtamente tralaſciarſi. Mà

e tempo.6 c.

A car.194 lin, 32.nel lib.6.che Tarquinio,già Rè di Roma, Dionigi

cum neque Latini eum amplihsintraopida reciperent,neqi Etru-Halic. fila;

ſci,neq; Sabini,neq; vllus alius vicinus, ac liber populus, Cumas ſtrate.

agri Campani petiſt, diuertita; apud Ariſtodemum, cognomine -

Malacum,tunc temporis Cumanorum Tyrannum. Et di nuouo

nel lib.7.che nel conſolato,cº c.

A car. 195.lin.3i. S'egli(percioche ſcriſſe in quella ſorte di Marciano

verſi la ſua Deſcrittione della Terra) haueſſe per neceſſità,8 Heracleets

talvolta per libero volere,laſciate ſolamente alcune minutie: notato.

& non già,tuttauia notandole, le haueſſe raccotate in modo

contrario al vero:io à torto l'accuſarei; & sè di più non foſ

ſe ſtato ripreſo da altri autori moderni più d'wna volta di

errori niente più graui:temerario,3 inutile deuerebbe ripu- - f

tarſi queſto mio ardire, del quale in ogni modo può farmi -

baſteuole ſcuſa, che ſe non ne haueſſi fatto motto, non mi - ſi

ſarei potuto ſcuſare. I Cumani inuero.& c. º

A car.2o 5.lin.19 Dichiarò ben Marciano, il quale, al pa

rere del mio dottiſſimo Luca Holſtenio, non firautore di " º
- - - fteniqueſta opera che va ſotto il ſuo nome,eſsédone ſtato Scimnoi" loda

Chio,di lui nolto più antico:dichiarò,dico,in qualſigue mo- l

do conuenga egli appellarſi, di hauer preſo è ſeguitare i libri t

di Dionigi Calcideſe,da lui ſcritti delle origini delle città,al -

quale di coſa della ſua patria, & della ſua gente, parrebbe » - - i

douerſi dar fede più che ad ogni altro autore, il quale,come - -

di paſſaggio,n'habbia parlato. Màsè trattando io di aute- -

nimenti cotanto antichi, è alle volte rifiutandone i detti

de'medeſimi antichi poſſo parere, di eſſere ſtato troppo ar- i

dito, & preſontuoſo: non ſono inuero nel reſto così inconſi

derato, che haueſſi à dar co fermezza ſiniſtro parere di quel -

- -- B b b bb 2 libro
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Dionigi

libro del ſudetto Dionigi, nè da me, nè da altro huomo di

ueſti vltimi ſecoli mai più veduto ; & più toſto poſſo per

li , ch'hauendo egli ſauiamente diſputato della fon

datione della noſtra Cuma, vi ſpianò ogni intoppo,onde fu

rono diuiſi gli altri autori, è non ſentirne tutti ad vn modo

Nondimeno è ancor molto manifeſto,che di ſi fatte antichi

tà ſempre ſi ſono hauuti contraſti grandi frà loro maggiori

profeſſori,non men Greci,che Latini;& che da medeſimian

tichi,8 egualméte da moderni,bene ſpeſſo i loro detti ſono

itati francamente rifiutati. Nè è coſa oſcura, nè nuoua, che

º"º l'amore verſo la patria ſuole ſuolgere gli animi, anche de
natator

più ſauii ſcrittori, dall'anor del vero, di ſorte che potrebbe e

quel Dionigi hauer attribuita alli ſoli ſuoi Calcideſi per lo

ro maggior vato quella prima fodatione Cumana: oltre che

s'egli inſegnato anche hauea a Scinno la ſecondade'Cuma

ni Eolici, a quali non douea poterſi negare di hauerui hauu

ta la lor parte, per qual cagione non parlò ſimilmente di

quel terzo accreſcimento della medeſima citta, che da me »

verrà dichiarato di quì è poco, del quale vn ſi diligente e

ſcrittore di certo hauerebbe douutohauer parlato? Mà ha

uerue taciuto può farne argomento eſſo Scimno,il quale,co

me non fece delle due antecedenti, ne tacque. La cagione,

s'io non erro, fu queſta: che la noſtra Cuna eſſendo itata ,

- fondata in vna volta ſola dagli Eolici, 8 da Calcideſi, rac

colti inſieme, contienne per ogni modo,che ragionaſſe delle

loro due colonie di due ſtirpi, la qual forza egli non hebbe,

di ragionar della terza colonia,che ci giunſe dapoi. Mà sè

frà queſti diſpareri paia giuſto, di crederſi vero il dire di

Scimno, percioche conuien, ch'egli l'haueſſe appreſo dal

Calcideſe Dionigi,il quale douette con molta cura, ſecondo

il ſuo proprio iſtituto, hauerlo eſaminato, 8 approuato: it

Strabone e racconto ancora di Strabone per la ſteſſa maniera non par,
difeſo,

ch'habbia probabiltà minore, il quale, se per ſe ſteſſo non

hebbe grande agio, di andar ricercando altrettanto ſottil

mente, come fece Dionigi, delle vere origini delle città, per

hauer atteſo nella ſua viniuerſal Geografia della Terra advna

compendioſa deſcrittione de luoghi particolari, 8 delle più

principali lor coſe:ben potè non con minor giuditio,6 pru

denza di Scimmo (sè per la pruoua, che ſe n'ha, non"-
irſi
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dirſi con maggiore) ſceglierſi a ſeguitarne autori, non men

graui, i quali non con minor diligenza,8 ſapereanche dopo

quel medeſimo Dionigi,n'haueſler trattato. Talche ſe il ne

gar à lui fede non ſarebbe punto men temerario del negarla

a Scimno, conuiene accettarſi ancor per queſta cagione il

ſuo,anzi che l'oppoſto direipercioche troppo ingiuſtamente

ſi rifiutarebbe colui, del quale non habbiamo altro antico

autore,che per ſigran numero delle più celate antichità del

la noſtra Campania Felice ci habbia fatta così buona guida.

Mà io pur veggio,che può Strabone. & c. -

Acar.214.lin.21. Così anche il nome di Dicearchia ch'era Diodoro

del numero del meno,fù vſato in quello del più da Diodoro Sºilºllº:

Siciliano nel lib.4. dicendo, che il lago Auerno era inter Mi

ſenum,6 Dica archeos;percioche ancora il nome di Pozzuoli

fi pronuntiaua nel plurale. Oltre che 6 c. -

ſtrato,

A car.214.lin.31.Come parimente fece Appiano Aleſſan- Appianº

drino nel lib,5. delle Guerre Ciuili, ragionando di Caluiſio,

& di Menodoro, capitani di Auguſto, i quali nel precedente

giorno alla battaglia, che poco felicemente commiſero con

Menecrate, liberto di Seſto Pompeo, receperunt ſe inſinum,

qui ſupra Cumas eſi, ibiq; notem eam quieuerunt. Et appreſſo.

Cafarverò,nuntiato detrimento,quod ad Cumas acceperat, ena

nigabat Fretum,occurſurus Caluiſio. Et Dionigi & c. . .

A car.222.lin.35.Certamente la città Miſeno,anche di pa

rere del Cluuerio,fù nell'Occidental punta di quel Promon

Aleſſ

ftrato

torio, oppoſta à quel ſuo lato, in cui verſo Oriente fù Baia:

facendone argomento i veſtigi d'wn antico Teatro, che vi

ſon rimaſi, Talche pei hauerci San Geronimo nella inter

pretatione della Cronica di Euſebio inſegnato,che fù Cuma

ſimilmente appellata nel numero del più Miſene; & perleg

illu

gerſi comunemente quel Promontorio chiamato. Miſeno. Giefetto

nel numero del meno; & per hauer voluto Gioſeffo dimo- Hebreo il

ſtrarcivna ſua ſpecial città, la quale non fu eſſa Cuma, nè fu luitrato.

da quel lato:conuien,ch egli haueſſe vſurpato il nome di Mi

ſemi di ſuo arbitrio in vin altro nuouo modo,diuerſo per ogni

maniera da quello, in cui l'usò Propertio ne' verſi, recati al

quanto è dietro ne quali come iui mi ſon perſuaſo, fu da lui

rittrettamente inteſa Cuma, non ſol men ſtranamente »

di quelche gli eſpoſe lo Scaligero: nè anche di quelche ſi

fareb
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farebbe, se,forſe,alcun credeſſe che quel Poeta dirvolle,che

la ſua amica in quel luogo, doue dimoraua, godeua egual

mente dell'aſpetto del mare di dentro del golfo Baiano,

che del mare di fuori, il qual bagna la ſpiaggia di Cuma fin

al Promotorio Miſeno,ch'e come il côfine frà tutti due. Per

repertº cieche Cintia ne' ſuoi piaceuoli otii dimoraua mediis Baijs,

º dal lato del ſeno Baiano, quà iacet Herculeis ſenta littoribus,

come ben fà appreſo per queſto verſo dal ſudetto Scaligero,il

quale, accioche gli ſi foſſe potuto credere, che colei rinuiraua

due mari, l'Vno dal ſiniſtro, l'altro dal dettro ſuo lato: emen

dâdo quel teſto,ripeteua due volte la voce. modò. Delle varie

maniere,peraltro, delle ville Baiane:altre nel baſſo, altre nel

le cime de'vicini colli, dalle quali certaméte rimirauáſi dop

pi mari,sè mancaſſe la manifeſta pruoua del natural ſito del

luogo, potrebbe eſſerne baſtante quelche ne fu dimoſtrato

da Plinio Cecilio nell'epiſt. 7. del lib.9. che ſi recherà non ,

illu- molto appreſſo & Fedronella Fauola 36 del lib. - diſſe del

nobiliſſimo palaggio,che vi hebbe l'Imp. Tiberio,8 primie

ramente era ſtato di Lucullo, che rimirauaanche due mari.

9» Proſpectat Siculum, º proſpicit Tuſcummare.

l'vno verſo Mezzogiorno, l'altro verſo Occidente, 8 ambi

due fuori dell'interiore ſeno Baiano, eſſendo egli ſtato vici

niſſimo alla città Miſeno nell'ultima punta di quel promon

torio del ſuo ſudetto lato Occidentale. Fù adunque queſta a

- città.6 c.

Martiale il Acar.226.lin.3.Et che parimente Martiale nell'Epigr. 19.

luitrato del lib.4 nella ſteſſa maniera per loro ingrandimento diſſe.

» AEmula Baianis Altini littora villis. Forſe volle.cºrc.

A car. 247 lin.12. Cio è nell'anno 1496. di Abrahamo, eſ

ſendo Roma,in via del ſuo ſteſſo dire,ſtata edificata nell'an

no pur di Abrahamo 1264. Et ſi attribuiſce.6 c.

A car.2 52 lin.1. Diodoro Siciliano, ragionando nel lib.5.

dell'Iſola Etalia, & alcuni altri antichi.crc.

Antico A car.253.lin.39. nè parrebbe,di douerſi riputare di huo

" mo, cotanto imperito, che ſaputo non haueſſe eſſer Dicear

i"chia l'altro proprio nome di Pozzuoli. Et quel Satirico. c.

- A car.255.lin.24. baſtando recarne quiper argométo,che

Diodoro Siciliano nel lib.26. appreſſo Coſtantino Porfiro

genito, mentre numeravn per vno i capi della"-
se DOi)ll

edre

itrato”

:
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robuſtezza de'Cartagineſi per le delitie Capuanetacque di

quelle del mare,dicendo,come ha la interpretatione delVa

leſio, che Annibaliscopia,cum Campanorum bonis diutius ſe in

gurgitaſſent prorſus in diuerſa mutate ſunti continua enim de-p1 doro

licia,molles lettuli,6 vnguentorum,ac dapum omnis generis ap Sºlº º

paratus.fortitudinem eorum, atti in perferendis laboribus con-" ".
ſtantiam fregerunt corpuſq; adeò,ac mentem in muliebremmolli- IlleOnti ats e

ciem, luxumq; ſoluerunt. Et le tacque ancora Valerio Maſſi

mo nel cap.i.del lib.9.ſol dicendo, che tim demùm fratta,6

contuſa Punica feritas eſt, cum Sepleſia ei, & Albana (nobili

piazze di Capua) caſtra eſſe cºperunt. Della conditione & c.
Acar. 255.tin.23 Giudicherei, che potrebbero ridurſi a

qualche concordia le diſcordi ſentéze degli antichi ſcrittori -

intorno la coditione di Pozzuoli se ſi diceſſe,che nè in Liter

no,nè in Volturno furono dedotte le Romane colonie nella

maniera vſata nelle altre, laonde non ripugnò, che fuſſero

per quel tempo ſtate anche Prefetture, quali da Feſto ci fu
rono deſcritte; per la qual cagione alcuni appreſſo il noſtro

velleio della Pozzuolana colonia dubbitarono. Mà Valerio

Maſſimo,ſeguace di Liuio, non hauendone dubbitato, diede

fermamente à Pozzuoli il nome di colonia, ragionando di

silla nel cap.3. del lib.9, il quale Puteolis ardens indignatone, Velleio illu

uòa Granius, princeps eius colonia, pecuniam à decurion bus adºrº Wºº
rofetitonem Capitoli, promiſſam cundatius daret, animi conci- i"" da

tatione mimia, atqi immoderate vocis impetu, conuulſo pettore, e,i.

piritum cruore a mini miſtum euomuit. Mà Plutarco nella de a liuio,

vita dello ſteſſo Silla, sè non la deſcriſſe qual Prefettura cer- & da lui di

ramente non ne parlò in modo di colonia, dicendo ancorºº

ini,come hà il ſuo interprete che vicino è morte abnegotis“

publicis non abſinuit;quippè decem antè exitum diebus,cum Pu

teolanorum diſſenſiones compoſuiſſet , ſcritſit is leges, quibus r

rempublicam moderarentur Pronde nuntiato,Gianum qui ma

giſtratum gerebat,reipublica quod debebat,nonexoluere,ſed diem

fuum ſupremum expettare, acciuit eum tm cubiculum, vbi mini

ris ſui circumfaſus presepi ſtrangulari. Adunque ella ben Cicerone,

douea eſſer municipio è tépo di Cicerone & poi dell'Impe-" , &

rador Nerone quando nel ſuo terzo confolato,come raccotai" co

Tacito nel lib 13 degli Annali, cioè nell'anno 31o di Ro- -

sna,che fu il 6o di Criſto,audita Puteolanorum legationes quas

- - --- - - diuer
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s. diuerſas ſenatorius ordo, plebſi; ad Senatum m ſerant; illivia

multitudinis,hi magiſtratuum, i primi cuiuſq; auaritiam incre

pantes.Cumq;ſeduto ad ſara & minas ignium progreſſi, recente

o arma perliceret, C.Caſſius adbubendo remedio dilettus, quia

ſeueritatem eius non tolerabant, precante ipſo,ad Scibonios fra

tres ea cura transfertur, data cohorte pratorta, cuius terrore, º

paucorum ſupplicio,redit opidanis concordia. Dueanni appreſº

ſo per detto dello ſteſſo autore nel libro ſeguente, vetus opi

dum Puteoli ius colonie, º cognomentum a Nerone adipiſcuº

tur;ilche,ò fù, d'eſſer ſolamente colonia per alcuna preroga

tiua di nuouo ottenuta;ò vero dopo la ſua morte eſſendo ſta

ta quella ſua legge annullata, era tutrauia municipio ſotto

l'imperio di Veſpaſiano, 8 parimente à tempo di Vipiano.

A car. 267 lin,io. Dalla virtù del cui bagno, il quale perſerº

uirmi delle parole dell'Autore della Deſcrittione de Bagni

di Pozzuoli,ch'altra volta ho citato, 2 Strumis nomen accepit,

douette anche hauerlo preſo quel luogo,ſoggiugendo di più

lo ſteſſo ſcrittore,che hic duoſunt fontes,ſed aqua eadè rheuma

tibus, 3 phlegmatis ſemper aduerſa, qua cerebrum confortata

leſis oculis ſubuenit,gingiu asſtringit,dentes roborat,fauces aptate

Certamente Bartolomeo Fatio.& c. - -

Timeo con A car.268 lin.4 Timeo appreſſo Strabone nel lib.5.diſſe,

i eſſerauuenuta queſta marauiglia in Pitecuſa alquanto tem

° po innanzi dell'età ſua,il quai viſſe regnando in Sicilia Aga

tocle,cio è intorno gli anni 44o.di Roma Dee ben poi.& c.

A car.17olin.4. Che quetti ſiano i colli,hora volgarméte

detti. La Lumera: c&gionti à quelli che ſi dicono.Gli Struni:

nel lato Settentrionale del lago Agnano, fa ſauiamente au

Antonio uertito da Antonio Sanfelice nella ſua Deſcrittione della s

Sanfelice noſtra Campania; il quale hauendo parlato de'colli, che cin

lodato gono il Foro di Volcano, camminando tuttauia col dire s

verſo Napoli, ſoggiunſe queſte parole. Poſt bosmontes albicit

Leucogei,aluminoſi colles,d candore nomen adepti, apud quos, te

ſte Plinio, ſcatebant balnea, oculis opem ferentes, º vulneribus.

Subiacetparuus lacus (queſto è il ſudetto lago Agnano)ſteri

Heliod libus omnino aquis . Dalche potremo aunederci, che non di

i" altri monti inteſe Heliodoro, riferito da Stobeo, che ſi è re

cato nel ragionamento del monte Gauro, percioche chiun

que ſi conduceua in Pozzuoli per la via Campana, si ſeguiua

- Poi
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poi il ſuo cammino verſo Napoli,laſciaua primieramente è

man deſtra quel monte, 8 appreſſo a man ſiniſtra queſti colli,

che biancheggiaregli diſſe in guiſa di neue,& naſcerui l'ac

que,vtili al mal degli occhi. Quantunque,sè ben ſi attenda a

anche il ſito, 8 il biancheggiar de'colli del Foro di Volca

no,che dal ſuo ſolfo,il qual colore piega al color bianco ho

ra è chiamato. La Solfataia: di eſſi parimenre intender do

uette lo ſteſſo autore,tiche ſi foſſer detti ſimilmente Leucogei

per vn comun nome, il dominio de'quali (poſciache ſono vi

ciniſſimi a Pozzuoli) non ardirei dir con fermezza, che al

pari del dominio de'colli della Lumera, à Napoli più vicini,

fù de'Napoletani;mà ſon ben fermo,che non ſia perciò pun

to più ragioneuole la ſudetta emendatione del luogo di Pli

nio Secondo penſata dal Cluuerio;per hauer potuto iui egli

intédere del ſolfo,né di queſti colli del Foro di Volcano, ma

di quelli medeſimi,de'quali altra volta hauea detto,che Au

guſto gli hauea comperati da Napoletani in gratia de' ſuoi

nuoui Capuani coloni. Nè men del ſito.6 c. ' ' s

Acar. 273.lin.7.Di queſta medeſimacittà Baiana, alla qua- Diene ilia

le era proſſima la villa Bauli,inteſe Dione nel lib.59 parlan- ſtratº, º

do del ponte di Caligola. Ponte inietto ei maris parti, que eſt ".
Il

inter Puteolos,ac Baulos. Is locus eſt è regione vrbis ſitus, cº di- ,

Leiinclz.

lodato ,

ſtant inter ſe Bauli, ac Puteoli millibus paſſuum tribus, & qua- 8 per altro

drante.Nel qual dire parue al Leunclaio,douerſi intieramen-tifiutato.

teleggere Is locus è regione a via riaset irì.Etio gli conſen

to: mà per altro argomento del ſuo, hauendo egli troppo "

ſconueneuolmente appreſo, per non hauer hauuta buona , º

notitia di queſti luoghi che la nuoua città,a Bauli vicina,era !

Napoli,la quale,come ſi è veduto,era Baia.Mà reſa.crc.

A car. 281. lin.32. Ne di vn tal detto han voluto manife- º
ſtare il primo autore, il quale fu Giouanni Villano Napole- V

iouznni

iliano Na

tano nel cap. 17.del lib. 1.della ſua Cronica, doue ſcriſſe, che poletano ri

per la ſagacità di Marcello (intende del nipote di Auguſto) & º

per le preghiere di Virgilio, ottauiano chiamò Napoli, donna di

noue città,oppido caſtello murato.Conſentendo ben io. & c.

«r .

-

A car. 282 lin, 12. Mà è vero ben queſto, che dopo quel Luio, si

tempo,ceſsò la dignità,non già il nome di Palepoli, la qual è
ſua dignità era ſtata maggiore di quella di Napoli; laonde » lu

gonio 3 a

sè all'hora Carilao fè la deditione à Romani ſotto il nome

- Cc cc c de”

trati.
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de'Palepoletani:quod bonum fauſtum, felixq, Palapoletanis,po

puloq, Romano eſſet,tradere ſe ait mania ſtatuiſſe: la confede

ratione, che poi ne ſeguì, non fù appellata Palepoletana: ma

Napoletana:eò enim ſumma rei Gracorum venit. Del qual pare

re conuien, che fuſſe ſtato ancora il Sigonio, hauendo detto

ne' ſuoi Scolij ſopra le allegate parole di Liuio, che Graeco

rum rei ſumma a Palepoli Neapolim deinde translata eſt . Eſſo

Liuio nel reſto. 3 c. -- - -

A car.299. lin.38. Per conto del nome, 8 del fondatore »

lie,frone della Torre di Falero potrebbe, forſe, ancor penſarſi ch'eſſen

º do ſtata nell'Attica vna città ad vſo come di vn ſuo porto

marittimo, lontana da Atene, comeſcriue Pauſania nel lib,

8.non più di venti ſtadij,che fan due miglia & mezzo chia

mata pur Falero dal nome del ſudetto Falero Argonauta ,,

anch'egli Attico,douehebbe vna Ara,come racconta lo steſ

ſo autore nel lib, 1: potrebbe,dico penſarſi, che da quel luo

go,dal quale ſimilmente (raccontandolo ancer Pauſania nel

medeſimo libro)Mneſteo in Troia,8 Teſeo nauigò in Creta,

A fù egli in vſo à gli Atenieſi per gli loro trafichi del mare ,

innanzi che Temiſtocle in ſuo cambio haueſſe iſtituito il

Pietro La , Pireo, molto più commodo: foſſe anche di là vſcita quella ,

s, colonia, che fondò la noſtra Falero, condotta perauuentura

dallo ſteſſo Argonauta, ilche farebbe aſſai concorde alla ,

opinione, che n'hebbe Pietro La Sena, ch'hò già riferita, Sr

per probabile hd accettata.Potrebbe in oltre da alci creder

ſi, che Licofrone ſotto quelli ſuoi inuiluppi di dire, né tanto

dimoſtrarvolle il primo nome della città di Napoli, quanto

la prima, 8 antichiſſima origine di Cuma, 8 delle altre co

lonie Greche di queſto tratto,da lui accennate mentonando

il fiume Clanio imperoche à Calcideſi, per teſtimonianza di

Velleio,che ſi è volito è dietro, nati dagli Attici, ſi attribui

ſce di comun conſentimento,8 Napoli,8 Cuma;ſiche l'ulti

ma lor origine vien conceduta all'Attica, 8 alla ſudetta ſua

Apollonio città Falero.Et quello heroe Falero,compagno di Giaſone,

Rodio, Or da Apollonio Rodio nel lib.1. & da Orfeo, ambidue negli

" Argonautici,addotti pur dal La Sena,vien chiamato figliuo

trati, " Io di Alcone,se nipote di Eretteo,del quale Alcone diſſe l'In

terprete di Apollonio di autorità di Proſſeno,ch'egli fuggiſ

ſi (così ſon reſe in queſta lingua dal La Senalecreiº
--
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le di quello Scoliaſte) dal paeſe Attico, tenendo dietro i ſua fi

gliuola Calciope nell'Eubea, º che nè al padre, che la ricercata,

haueſſero i Calcideſi voluto reſtituirla.Siche par di hauerci egli

accenato per queſta maniera quel primo tempo del paſſag

gio,che vi ſi fece dall'Attica,ò almeno quella, che ne fù la s

vicina occaſione.Ma di ciò io non facilmente mi appaghe

rei,ilche dirſi non potrebbe ſenza alzarſi la fondatione della

noſtra Cuna, nel modo tenuto da altri, ſopra i tempi della

Guerra Troiana,contro quelche ſi è conchiuſo per autorità

di Euſebio, 8 di Strabone,nò hauédone coloro hauuto altro

autore, che lo ſteſſo Geografo, appreſo men bene, a quali il"
- - - : e d -medeſimo Licofrene contradirebbe, ſe per lo fiume Glani, è ," il

Clanio,haueſſe inteſa la regione Cumana;percioche in que

ſta maniera Cumano ancor ſarebbe ſtata edificata al tempo

della Sirena Partenope, la quale fà di alquanto inferiore età

degli Argonauti:oltreche tutti fin hora han creduto, che ap

preſſo quel Poeta la Torre di Falero poi fà propriamente la

noſtra Napoli; & tutti han detto, che Napoli fu edificata da

noſtri Cumani Calcideſi dopo alcuno ſpatio di anni della

loro fondatione; & che quella Sirena intorno i tempi della

ſudetta guerra in Napoli, ch'era all'hor Falero, 8 non già in

Cuma,peruéne naufraga,doue lungaméte con la ſuperſtitio

ſa religioſità delle faci eſſendo venerata, hebbe famoſa ſe

poltura. Se i Calcideſi di Eubea diſceſero dagli Atenieſi in

nanzi i caſi di Troia: conuien nondimeno,che la lor propria

fondatione foſſe ſtata molto più antica di quella da lor fat

ta della noſtra Cuma:come ancor molto più antica, per det

to di Velleio,fù della Napoletana la Cumana;talche della ,

origine della Torre di Falero, che ſi mutò poi nella città Par

tenope, chiamata al fine Palepoli;& dell'origine di eſſa Napo

li, parmi più concorde al comun dire degli antichi autori

quel che è dietron'hò conchiuſo.Mà è tempo,che deſiti.6 c.

A car.326.lin.33.Potrebbe forſe anche eſſer vero che quei

luoghi hauendo mutato il loro antico aſpetto per le grandi,

& frequenti eruttioni del monte Veſuuio,ella & non già Co

ſa,nè altra noſtra città,foſſe ſtata nel luogo, hora appellato.

Ciuita : ch'ho mentouato à dietro, 8 è alquanto più in quà

verſo lo ſteſſo monte, che non è al preſente il caſtello Scafa

to: in maniera che ſimilmente il corſo intiero del fiume Sar

- - - -- - Ccc cc 2 nO,
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no, eſſendone ſtato men lontano, foſſe traſcorſo per queſto

lato nello ſteſſo modo,ch'hora vn ſuo ramo condotto ad vſe

di macinare il frumento nel caſtello, che diceſi ALa Torre del

l'Annuntiata:iui poi entra nel mare:potendo nel reſto giudi

carſi, che nel principio la ſua bocca fà vaa ſola;poſciache gli

ſcrittori tacquero,che foſſer due. Mà ſe noi alquanto.3 c.

Pietro La A car.328.lin.1. Con egual prontezza,che corteſia,hauens

". " do approuato queſto parer mio Pietro La Sena nel cap.4 dei

" rli ſuo Ginnaſio Napoletano, ne preſe ancor motiuo,di perſua

tC. derſi, che Pompei ruinò, ſedendo il ſuo popolo, non già nel

ſuo proprio Teatro, ma nel Teatro Napoletano allo ſpetta

colo dell'Imp. Nerone, diuenutoui publico cantimbanca , e

quando anche quel Teatro fi ſcoſſo dallo ſteſſo Terremoto -

L'acutezza inuero di queſta ſua interpretatione fu degna del

ſuo nobile intelletto, & ſe poteſſimo eſſer certi, che l'un fat

to,& l'altro auuenne in vin anno ſolo nel quale la Campania

non haueſſe patito più di quell'wn terremoto, doue ſo

lean farſi aſſai frequentemente, non ſe ne potrebbe giudicar

di altra maniera : quantunque ancor parrebbe per quella ,

forma di dire di Dione. ſedente populo in Theatro. che non .

i Pompeani in Napoli, benche in gran numero ſi foſſer con

dotti al Napoletano ſpettacolo, ma che il comun popolo

Pompeano in Pompei,venga proprianiente dimoſtrato. Ma

il nuouo caſo. 3 c. i -

ºisio Sec. A car.334 lin, 16 Et quì ſi noti,che Plinio attribuì Stabia,

º º la quale fu di là del Sarno, al campo Campano, preſo per la

iie Campania Felice, come al ſuo luogo ſi è dichiarato:concor

4 didoſi ſeco ſteſſo, il qual diſſe, che i proſſimi Picétini haueâ

principio da Sorrento. A Surrento ad Silarun amnem XXX

milpaſſuum ager Picentinus fuit. Siche il lato di quà del Sor

rentino Promontorio appartenne intieramente à noi.Et per

la ſteſſa maniera anche nel cap.z.dellib.21.attribuì alla me

deſima noſtra regione l'acqua Stabiana, chiamata Dimidia,

& nel c. 2, del lib. 3 2. La Pietra di Hereole al mare Stabiano,

puidioili, la qual hora ſi dice- lo Scoglio di orlando hauendo peraltro
itrato, Ouidio nel lib. 15 delle Trasformationi,ne verſi recati al

quanto a dietro forſe per la neceſſità del metro mentouata a

Stabia frà Hercolaneo, & Napoli, la quale in queſto modo.

ſarebbe ſtata molto di quàdel Sarno.Dimoſtra poi il nuolie

ºSºSessº es, - A care
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Acar.334. lin. 22. Per la qual cagione Strabone,non ha Strabone

uendone fatto conto, diſſe nel lib. 5. che Pompeijs contiguum illuſtrato .

eſt Surrentum Campanorum, vnde prominet Aubenaum Pro

montorium Et quando viuea & c.

A car. 34 lin.38. ſiche io molto lodo, che per non farſi

ſcambio del ſuo nome con quello di altri luoghi, appellati sia il
nella ſteſſa maniera ſoglia aggiungeruiſivn ſuo peculiarco- "."

-- - - - - º-fignome Silio nel lib. 5. mentouò la regione Equana appreſſo Iatos

Sorrento,abbondante di vino in quelli verſi.

go –felicia Baccho

, AEquana, 2 Zephyro Surrentum molle ſalubri.

la qual fà da quel ſuo lato, ch'è verſo Vico, come appar

manifelto dal nome del ſuo caſale detto tuttauia Equa; on

de preſe il nome quell'altro ſuo caſale, che ſimilmente iui ſi

chiama Maſſaquano: quaſi. Maſſa Equana: & nel medeſimo

Promontorio è Maſſa Lubrenſe, 8 furono anche altre Maſſe,

delle quali ſi parlaua nel Capitolare del Beneuentano Pren

cipe Sicardo, che a noi ſono le Ville.Mà non deuerebbe que

ſta città dirſi.Vico Equenſe come da molti veggiam farſi:mà.

Vico Equano;nè di ciò,ne di queſto Vico.crc. -

A car.354 lin, 19.8 ella non ſia Ceglie, caſtello di ſei miglia

lontano dal mare,non ſaprei e c. --

A car. 371.lin.14.3: più che ad ogni altro,a quel terremo

to, molto antico, 8 molto notabile, per lo quale, diſſe il Ce

dreno a car.234,che à tempo di Coſtantino Magno in Cam

pania vrbes tredecim proſtrate ſunt, quando anche tantus fuit

Solis defettus,vt meridieſella videremtur : è pure à quello al- Il Cedremo

tro,non di molti anni inferiore, ſucceduto a tempo dell'Imp, con S. Ge.

Coſtantio, ſuo figliuolo, come afferma S. Geronimo nell'"

Aggiunta alla cronica di Euſebio nell'anno 346, di Criſto,“

ilche vien replicato dal medeſimo Cedreno è car. 245; per

io quale Dyrrachium corruit & tribus nottibus,º diebus Ro

ma mutauit,plurimaque Campania vrbes vexata.Il Cluuerio di

tutto ciò.6 c. - - -

s Acar. 371.lin.2o.Sè ſi accettaſſe che Saticola fin Sarza

no:io non ripugnerei,che i colli occupati da Sanniti nel mo

te Tifata, donde diſceſero quadrato agmine in planiciem, que

Capuam,Tfataq; interiacet, furono quelli,che hora ſi dicono.

A fontanino fermamente imminentes Capua;done Hannibale.

- - pote
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i lui º si potè anche hauer hauutil'vltima volta i ſuoi alloggiamenti

ºin via del racconto di Polibione'Frammenti del lib.9,come

ſi noterà nel quarto Diſcorſo nel ragionamento delle Prefet

ture della Campania, benche qui a dietro in via del dire di

Liuio à Silio io l'habbia negato. In alcuna di queſte due º

ſteſſe valli & c.

Giano Ca- Acar 4o1. lin.18. Di ciò non auuedutoſi Giano Caſperio

ºio rifiu- legger vorrebbe quel verſo di Statio in queſto modo.
t a O» Appia terſarum teritur regina viarum.

29

benche non meno approua anche l'altra ſudetta ſua lettio

ne. Della frequenza.crc.

A car.4o2.lin.23. Percioche nè parmi, di poter dire aſſai

Liuie ambi fermamente, ch'era ciò ſeguito, quando nell'anno appreſſo

guamentº alla cattiuità di Capua, il quale fu di Roma il 543, conſuli

illuſtrato. Leuino(come racconta Liuio nel lib.26 ragionando del ſuo

ritorno dalla Grecia)Capuam pratereunti circumfuſa multitu

do Campanorum eſt, obſecrantium cum lacrymis, vt ſibi Romam

ad Senatum ire liceret: non eſſendo manifeſto, ſe per Brindiſi

fù il ſuo viaggio,nèsèper ogni modo quella parte n'erattata

i" all'hor compita L'Imp.Traiano poi la riſtorò, ilche è molto

f, " certo per l'antica Iſcrittione, recatane dal Panuinio nel lib.

2.de'ſuoi Commentarii ſopra i Faſti, 8 i Trionfi de Roma

ni,& dal Grotero à car. 151: benche iui ſi dica, ch'egli viam

è Beneuento Brunduſium pecunia ſua feciti eſſendo vero,che la

rifece Mà à me pare.orc.

A car.4o3 lin.2o. cioè del ſuo ramo,che da tutti i moder

ni Geografi vien deſcritto piegar verſo la Puglia (conſen

tendoui per qualche modo il medeſimo Strabone) & finir

negli vltimi Salentini:& non già 6 c.

Strabone , . A car.4o4 lin.6. Se pure quel ſuo dire, per quelche appar

ambigua tiene alla via da Brindiſi per Taranto per la quale, vnius diei

"" ambitu confetto, ſi giungeua nell'Appia, non debba riputarſi

i", " alquanto ſtrauolto, & inuiluppato, 8 ch'egli haueſſe dirvo

- luto, che da Taranto di nuouo potea ritornarſi verſo il

mare Hadriatico,a lato del quale la medeſima Appia, di là,

commoda a'carri,conduceua per Daunios,e Sammites Bene

aentum vſq; doue il reſto dell'altra via, che ſimilmente per

Taranto, ſenza piegarſi verſo quel mare menaua per Venoſa,

icongiungeua ſecoad Campaniam: cio è che poi da Bene

- uento,

-
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ruento, ſotto il cui nome douette egli dimoſtrar gl'Hirpini,

eſſa Appia ſola ſeguiua il ſuo corſo verſo queſta regione, 8.

verſo la ſua parte più vicina, ch'era Caudio, terminando al

fine in Roma. Et ſe tutto ciò ſia vero,ſarà ancor vero, che la Antonino

medeſima ſeconda via per Venoſa era quella deſcrittaciaſ nell'itinº

ſai bene da Antonino nel ſuo itinerario, ma poi guaſta in "

mala maniera da copiſti, 8 ricorretta molto anticamente

nel margine del ſuo libro da alcuno intendente di queſte co

ſe,nè eſſendoſene veruno fin hora auueduto,só l'vna, & l'al

tra ſtate accettate per due vie, delle quali la prima è la cor

rotta & la ſeconda è la buona, 8 ſincera nel ſeguente modo.

A Beneuento Hydruntum Item à Beneuento Tarentum

M.P.CLXV lic, 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. Siluuum M.P XX.

Ad Siluianum M.P.XX. Bleram. M.P.XIII.

Sub Lupatia. M.P.XXI. Sub Lupatia.M.P XIIII.

Canales.M. P.XIII. Canales.M P.XIII. -

Hydruntum M.PXXV, Tarentum M P.XX.

Adunque sè nella ſudetta maniera non ſi habbia da inten

dere quel parlare di Strabone, io non ſaprei in altra guiſa ,

co ſudetti autori concordarlo, rimanendo per ogni modo

egli da ſe ſteſſo diſcorde il qual diſſe che l'Appia da Sinueſſa

in Taranto no toccaua più il mare.Scorgeſi nel reſto poi.cº c.

A car 4 14 lin.23.quali Cohultere &.Couultere:per l'affini

tà delle lettere. B.& V. poſcia che per quell'altra maniera fa

rebbe ſtata detta. Copultere: per non eſſere ſtata poi ragio

ne di laſciarſi il.P. & ſaremo alquanto. 3 c.

A car. 417. lin. 39. Appreſſo Aulo Gellio nel cap. 13. del Linio nota

lib. 9 turpius eſe, dicellas Phauorinus philoſopbus, exiguè,e to di litio e

frigidè laudari, quàm in ſettanter, 6 grauiter vituperari. Et ve o Pºli

certamente l'emulatione di Liuio verſo Polibio, ſe non per º

altro, è manifeſta, perhauer egli tenuto nello ſcriuere la ſua

hiſtoria vn modo al paragone di lui molto vicino al poeti

co; hauendo quel Greco autore ſempre atteſo a darci con ,

graue eſame i ſuoi racconti ſenza veruno odio, nè amore ,

delle parti, di ſingolarmente nelle guerre de Romani con i

Han
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Hannibale; mentre Liuio con la forza della ſua eloquenza

par,che volle fargli rimanere oſcuri, da quali vedea ſeguire o

alla maeſtà del nome Romano alcun neo,8 è gl'inimici lo

ro non vil lode.Nondimeno ſia di ciò, c.

ºbiº Ma- . A car. 418 lin. 18. benche da Fabio Magini nella ſua De.

ººººº ſcrittione di Terra di Lauoro in tauola piana vien detto

Trebbia ſecondo la ſua natural pronuntia,laonde anche chia

ma Vitolaſio vn noſtro caſale, ch'è da quel lato, 8 volgar

mente da noi ſi appella.Vetolaccio: ini,dico io penſo e c.

Polibio,Ci- A car.4 19.lin.29. hauendoui ben deſcritto vn de' ſudetti

pis º tre aditi nella Campania, chiamandolo. Trebolano; per

i", cioche forſe, il Trebolano campo abbracciata l'intiero trat

& illuſtrati to della preſente Dioceſi di Caiazzo, ch'è cinta dal fiume e

Volturno, il quale verſo Mezzogiorno la diuide dall'antico
territorio Saticolano, verſo Oriente dal Telefino, & verſo

Settentrione dall'Alifano, reſtando dal lato di Occidente,

quello di Cales, & nell'angolo Settentrionale quello di Tea

no;ſiche per queſta ſua ampiezza, per la quale douette com

prenderuiſi il medeſimo territorio di Calatia, & quello di

Combulteria, città di alquanto miner conto potè egli con

ueneuolmente da Cicerone numerarſi fra nobili campi, a

quali da Ronna conduceua la via Latina; & potè ancora da

Plinio Secondo nétouarſi il ſuo vino con quella ſpecial for

ma di dire:che per altra maniera ſarebbe ſtato molto angu

ſto, ſeluaggio,8 montuoſo,8 perciò indegno di lode,tolta

ne quella ſua parte, ch'è diuiſa dalla Campania per gli colli,

come Liuio gli chiama,di Callicola,òº" diremo con Polibio

Trebolani,ch'è la valle,doue giace il Caſtello, appellato. For

micola:di forma di vna naue;del che può queſto baſtare.Ho

ra accioche. c.

Itinerario A car.422. lun. 24. Similmente nell'Itinerario del Peutin

"gerovien deſcritta la via da Caſino ad Alife & è Teleſo per
i" Teano, ch'è la più breue dell'altra, iui anche deſcritta molto

Strabone più lunga per Eſernia; quantunque nè men Teano era à di

- rittura frà Alife, 8 Caſino,come nè vi era Venafro, che da o

Strabone, Strabone fù laſciata, percioche egli riſtrettamente parlaua ,

º Aºgºi della via Latina;mà non fù laſciata da Antonino, che ciò né

i".": hauea preſo a fare. Hannibale adunque al quale ſenza verunſº i & - -

"º dubbio per condurſi doue haaca deliberato, ſarebbe ſtato

- - me
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meſtieri paſſare per lo Teaneſe territorio, per loquale l'haue

rebbe menato la ſudetta via, dell'altra più breue: facilmente

ſarebbe potuto tornarſi indietro,s'egli all'hora non era per

uenuto più in quà del colle, in cui giace la mentouata Torre

di Francoliſe. Mà il Cluuerio,& parimente Biondo. 3 c.

A car.445.lin.6.che habitaua di là,8 di quà di quel fiume,

della quale doueano ottenere il principato queſti della Cam

pania;laonde lo ſteſſo autore non molto appreſſo nella ora- pionigi Ha
- - - - - - lic. illuſtra

tione in perſona di Agrippa Menenio al Senato Romano di i

eſſi intendeua,ch'eran per ribellarſi di nuouo, già vinti in

guerra dal ſudetto Publio Seruilio nel medeſimo anno del

ſuo conſolato. Campania verò (diſle) o Etruria populi, quot

quot dubia fide à nobis ſunt relitti,eorum ali apertè defettionem

faciunt,ali occultè ſe adeam parant. Adunque quel campo.cº. c.

A car. 446 lin.4. à queſto modo con germana proprietà Cicerone,

chiamato da Cicerone nella Orat. 2.contro Rullo.Quantu- lodato.

lum intereſt, vtrum in Maſſici radices, an in Italiam, aliouè de

ducamini:mà il campo.6 c.

A car.452.lin.27. ll Tiranno Ariſtodemo appreſſo Dioni

gi Halicarnaſeo nel lib.7. perſuaſe à'ſuoi Cumani,di conſe

crar le loro armi à gli Dei, per vſarle poi ſol contro de loro

inimici:Horil volgo & c.

A car.461 lin.28.Et perauuentura per queſta lor molta ,

ſomiglianza potrebbe parere, che la prima fila copia della

lettera, con la quale i Foropopilieſi diedero parte ad Eterio

del decreto publico,da lor fatto,di porgli vna ſtatua nella lo

ro città nel luogo più frequentato, percioche tal ſi dimoſtra

per laforma di quel dire;& che la ſeguéte fù dellabaſe di eſ

ſa ſtatua. Mà fermaméte frà l'vna,& l'altra è ancora cotanta

diſſomiglianza, ſi nelle coſe dette,8 nel lor modo,come nel

modo della loro ſcoltura, che nonpoſſono i Foropopilieſi

con buona ragione crederſi autori di ambedue. Le varietà

del parlare, & della ortografia, ſenza ch'io le noti, poſſonº

oſſeruarſi dal Lettore:quelle de lauori de'marmi, che no pa

iono divna ſteſſa miniera, nè ſono di egual gradezza eſsedo

il minore quello ch'è certo,eſſer ſeruito per baſe della ſtatua,

ſon queſte: che le lettere non ſon nel primo dello ſteſſo mo

do, che ſon nel ſecondo, 8 per linee diſtorte, 8 ineguali,

come ſon nell'altro; il quale di hauer hauuto il ſuo ſcultore
D d d dd altret

Iſcrittioni

ftrate.

antiche illi:
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Liuio con

corde à ſe

ſteſſo, & il

luſtrato,

altrettanto men perito, quanto quel luogo Cento douette eſº

ſere ſtato di minor dignità della città Foro Popilio , ſcorgeſi

dal reſto degli ornamenti ſuoi, anche piu rozzi di quelli del

primo:eſſendo ben egualmente queſto, è quello della forma

di vna baſe da ſoſtenere ſtatue, i quali ancor del pari hanno

dall'wn de'lati il ſegno d'un bocale, 8 dall'altro quello di vn

bacino nell'antica comun maniera, deſcritta dall'Alciato

nell'Emblema 3 I. co ſeguenti verſi,

39 Marmorea in tumulis vnaſtat parte columna

3» Vrceus,ex alia cernere malluuium eſt.

ch'eran ſoliti ſimboli della purgata virtù dell'huomo, in eſſe

baſi lodato. Adunque le ſudette Iſcrittioni non han che far

inſieme più, che di eſſere ſtate poſte ambedue advno ſteſſo

Minucio : potendoſi ben nel reſto credere della manifeſta

rozzezza del non molto famoſo popolo Foropopilieſe in

quei tempi poco proſperoſi, ch'egli ſi foſſe ſeruito della par

te ſuperiore della medeſima baſe per l'epiſtola, ſcritta a quel

Minucio, & della inferiore, che moſtra eſſerne ſtata capace,

per lo ſuo Elogio:anziche di hauer raddoppiata la ſpeſa,pur

troppo ſonerchia, di due baſi per vna ſtatua ſola: delche ba

ſti. Le medeſime comuni calamità & c. .

A car.49olin.25. Et di più nellib,27. notò l'amenità,non

delle ſue ville, ma quella, che ſi godeua fra'ſuoi muri, inten

dendo degli agi di ogni altra maniera; percioche diſſe di

Fuluio Flacco, che dopo hanerla ſoggiogata, temendo, nè

ſuum quoq; exercitum, ſicut Annibalis, mimia vrbis amanitas

emolliret in portis, muriſq; ſibimet ipſos teſia militariter coege

rat edificare. Et non laſcerò.23 c. -

A car.495 lin.4 Et via più per hauer Polibio nel lib. 1.at

tribuiti a Nola, 8 non già a Napoli,i celebri campi, vicini

al monte Veſuuio, come ſi notò nel primo Diſcorſo, i quali

anche da Strabone nel lib.5.furono aſſai lodati. Mà egli ha

uerebbe douuto.cº c. -

A car.499 lin.3. del quale parlò Liuio nel lib.24. SacroinLiuio illu

figa tc. de ferpatrato, ad quod venerat, a dumibi moratur, peruaſtato

agro Cumano vſque ad Miſeni promontorium, Puteolos repente

agmen conuertit, adopprimendum praeſidium Romanum. Et nel

lib.25. (nde conſules,vt auerterent Capua Annibalem,notte,que

ſecuta eſt diuerſi, Fuluius in agrumCumanum, Claudius in Lu

canos, abierunt: Sè ben vorremo.cº. c. A car.
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A car. 5 e9. lin.4. Anche i Cauoli, latinamente chiamati Columella

Braſſica,che naſceuano,& naſcono tuttauia nella Campania, illuſtratº º
furono molto comendati da Columella nel lib. Io dell'Agri- , Eude

coltura, è ſia della cura degli Horti, deſcriuendone i luoghi "?"
vn per vno ne ſeguenti verſi. Difilo riſco

32 Tùm quoq; conſeritur,toto que plurima terre tratos

9o Orbevirens,pariter plebi,regil; ſuperbo

29 Frigoribus caules, & veri cymata mittit.

99 2ue pariunt veteres Theſpoto littore Cuma,

99 Pinguis item Capua,3 Caudinis faucibus horti.

39 Fontibus & Stabiae celebres, 23 Veſuia rura,

29 Dočfaq; Parthenope, Sebetide roſcida lympha,

92 .2ue ducis Pompeia palus,vicina ſalins

35 Aerculeis

Et conueneuolmente egli mentouò nel primo luogo quelli

del Teſpoto lido di Cuma(così,8 non già. Ceſpoſo: nè The

ſproto. douerſi leggere,hò altra volta dimoſtrato) la forma ,

de'quali fu deſcritta da Plinio Secondo nel cap.8.del lib.19.

Cumanum ſeſſili folio, capite patulum. & Eudemo Atenieſe, il

quale appreſſo Ateneo nel lib. 9. diſſe, eſſer queſta herba di

tre ſorti ne diede il principato è quella, che chiamauaſi Hal

miride, & in Cuma, 8 anche altroue naſceua. Halmyridem

guſtus voluptate cenſeri primam omnium.naſcitur Cumis,Rho

di. &c. Della qual ſentenza fu parimente Difilo appreſſo lo

ſteſſo autore ini,che affermò, ſpecioſiſſimam, 3 dulcem Braſi

cam oriri Cumis: amaram in Alexandria. Di altre ſue maraui

glioſe vniuerſali lodi parlò Catone, che qui non apparten

gono; talche ſeguirò.e c. - -

A car.511. lin. 32. Anzi l'accennò Giouenale non oſcura- Giºvenale
mence ne ſeguenti verſi della Satira 2. illuſtrato,

- –poſcitg; maritum

39 Paſtores,cº ouem Canuſinam, vlmoſq; Falernas

oltre che arbores (al dire di Plinio Secondo nel cap. 23. del

lib. 17.)eliguntur&c.

Acar.526 lin.36.& perciò di cariſſimo prezzo;laonde del Piodoro

Falerno, che di molta età era più raro, prendo io il dire di " iº

Diodoro Siciliano nel lib. 36. appreſſo Coſtantino Porfiro-º

genito, che vini Falerni amphora centum denarijs venibat del

quale,8 degli altri. 3 c.

D d d d d 2 A car.
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A car.535.lin. 35.Siche S.Geronimo interpretando quelle

parole di Eſaia nel cap. 28. Et Milium, e Viciam in finibus

ſuis:affermò con molta franchezza, il Farro de'Latini eſſer la

- Zea à'Greci, dicendo. Prò Farre, quod Graci Ciar vocant, qui
m dam Viciam intelligunt.Non ricuſo io per queſto.cº c. -

Lucilie il A car.545. lin.8. Come per qualche maniera può racco

luſtratº. glierſi da quelli verſi di Lucilio, riferiti da Aulo Gellio nel

cap. 16. del lib.1; ne'quali par, che ſi parli della velocità de'

caualli Canmpani. - - - -

, Hunc mille paſſum qui vicerit, atq; duobus ,

2) Campanusſonipes ſuccuſſor nullus ſequetur -

93 Maiore in ſpacio,ac diuerſus iubebiturire. -

Et molto più certamente,se ben conſideraremo & c. -

º Valerio A car. 56o. lin. 23. Talche Valerio Maſſimo parlando nel

fiaſimo cap.1.del lib.9. della dimora di Hannibale in Capua, hebbe

º à dire, che tim demumfratta, o contuſa Punica feritas eſt,cum

Seplaſia ei 6 Albana, caſtra eſſe caperunt. Et in quella contro

Piſone.& c.

liuio, Plu- A car.567.lin.39. Delle ricchezze di Capua,8 de'Capuani

ºrº: flo: de'primi tempi inteſe Liuio nel lib.7; dal quale ella fu chia

" mata vrbs maxima,opulentiſſimaq; Italia.Etappreſſo. Ille pre

sile, potens opibus populus Et Plutarco nella Vita di Fabio Maſſi

-- - mo,parlando de progreſſi di Hannibale in Italia, diſſe ap

preſſo il ſuo interprete, che ad eumplurima,e maxima gentes,

vltrò defecerunt: tùm, cuius plurimum ſecundum Romam polle

bant opes,Capuamſuarum fecit partium. Floro parimente in

- tendeua delle medeſime ſue antiche ricchezze nel pasaggne,

che fece di Capua, di Cartagine, 8 di Corinto con Numan

tia, così dicendo. Numantia,quantum Cart3aginis,Capua,Co

rinthiopibus inferior, ita virtutis nomine, ci honore par omni

bus,ſummumq; ſi virosaſtimes, Hiſpanie decus.Laſcio Polibio,

ch'hò recato altre volte,8 quelche ancora di ſua autorità ne

notò Ateneo, le cui parole ho recate nel preſente Diſcorſo,

mentre hd trattato della fecondità della Campania Felice:

mà non deuo laſciare cioche Auſonio nel Catalogo delle s

città illuſtri dell'età ſua giudicò non douerſi tacere.

33 Nec Capuam pelago,cultuq, penuq; potentem,

», Delittis,opibus,famaq; priore ſilebo.

li qual Poi nello ſteſſo Carme non men pianſe, che"º
la ſua
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–

la fua antica potenza, le ſue ricchezze, 8 la dignità ſua, già

mancate in modo, ch'appena ella frà l'altre più nobili città

del mondo riteneua l'ottauo luogo.

9b Aeiù nunquam ſtabilem ſortita ſuperbia ſedem:

5y Illa potens,opibufa; valens,Roma altera quondam,

yo Comere quepotuit paribus faſtigia cons, v

5yr Oétauum reieta locum,vix pomètuetur.

Benche con ſuo manifeſto, 8 graue inganno attribuì alla , Auſonio

ſua antica famoſa ſuperbia vna tanta ſua caduta, la quale fà notato.

comune diſgracia dell'Italia intiera per la declinatione del

l'Imperio de Romani:eſſendo ella ſtata frà l'wno, & l'altro

tempo lor colonia di gran conto,8 aſſai felice, i , -

A car.57o.lin.9.Et di più quell'altro, che per le medeſime Heliano ci

cagioni ambedue furono da vari popoli habitate. Odaſi Plinio Sec.

ciò che diſſe dell'Italia l'interprete di Heliano nel cap. 16.ººº

del lib.9 della ſua Varia Hiſtoria. In Italia permultos,varioſa;

populos habitaſſe ferunt, plures quidem, quàm in vlla alia terra,

eam potiſſimum ob cauſam, quòd omnium annipartium in ea ſit

moderata tempeſtas, quòd regio bonitate telluris excellens ſit, º

aquis irrigua fertiliſa; omniumfruttuum atq, compaſcua;itemq;

quòd fluuijs perfuſa,mare quoq; commodos appulſus habeat,por

tubuſq; ex omni parte ſit interſtinita, ci appellendis, ſoluendiſq;

nauibus idonea.Hor in qual altra, che in queſta guiſa ſi ſarcb

be potuto delle naturali doti della Campania ragionare?Del

ſuo téperato cielo de ſuoi fecondi campi de ſuoi paſcoli de'

ſuoi fiumi nauigabili,8 de'ſuoi comodi porti,già in queſto,

& nel precedente Diſcorſo ſi è trattato a pieno ſol rimane »

à parlarſi de'ſuoi vari popoli,che allettati da tanti ſuoi beni

l'habitarono,ilcheſi copirà nel ſeguéte. Raccolſe adiique.crc.

A car.573.lin 12. Plinio Secondo inſegnando nel cap.82.

del lib.2, che i luoghi caui men degli altri vengono ſcoſſi

da terremoti, ſoggiunge,che multò ſunt tutiora in iſdem illis,

que pendent:ſicut Neapoli in Italia intelligitur parte ea, quaſo- -

lida eſt,ad tales caſus obnoxia: hauende voluto, forſe additare Plinio See:

la diſgratia del ſuo Teatro, che ruinò à tempo di Nerone, illuſtratº,

come racconta Tacito nel lib. 15 degli Annali, benche non ,"

parli di terremoto, come parlò Suetonio nel cap.2o. del lib,i.

6; il quale all'incontro ſoldiſſe, che ne fù ſcoſſo,hauendo ta

ciuta la ſua ruina: mà ambidue,ciaſcun per la parte ſua,po

trebbe
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trebbe hauer detto il vero. Le parole di Suetonio, mentre º

parla del medeſimo Nerone, che comparue sù le ſcene º

ia prima volta in Napoli, ſon queſte. Prodiit Neapoli primi m.

ac né,concuſſo quidem repentè motu terre Theatro, ante cantare

deſtitit,quam inchoatum abſolueret riusr. Ibidem ſepiùs, & per

complures cantauit dies. Quelle di Tacito ſono queſte altre -

Egreſſo,qui affuerat populo,vacuum,6 ſine vllius noza Theatri

collapſum eſt, Diuidaſi in vari giorni quel ſuo ſcotimento,

& quel ſuo cadere, S l'vna, & l'altra narratione potrà eſſer

vera. A me adunque & c.

Nuona mi- A car.58o.lin.7. Nel ſecolo paſſato i noſtri Aui nelle ſollé

" ni pompe Regie, così di letitia, come di lutto, 8 nel uoghi

""publici, in cui conueniua rappreſentarſi ſotto alcuno inge

Capua ,da gnoſo ſimbolo il noſtro comune, vſarono far dipingere di

ta, & illu- più delle ſolite ſue armi, dell'aurea Croce coronata,8 delle
itrata. ſette ſerpi,ò ver dragoni, in vna tazza di oro, anche l'imagi

ne di Amaltea col ſuo corno, 8 nel quarto luogo quella di

vn huomo nobilmente armato di piaſtre, il quale rimetta la

ſua ſpada nel fodero, hauédo per eſſa voluto dinotare il pri

mofondatore della medeſima noſtra città, 8 s'io non erro,

accénar inſieme, che dopo hauer egli con l'arnii fatto acqui

ito di queſta douitioſa regione, ſi appreſe con la ſua gente ad

vn modo di viueredilettoſo,3 di ripoſo perciòalludendo ci

buono auuedimento al recato detto di Strabone; laonde có

uien, che perſi fatta dipintura haueſſero inteſo, che il Capua

no fondatore fà Etruſco: benche da tutti ella ſi riputi, eſſer

del Capi Troiano. . -

Strabone- A car.599. lin.7. Il quale par, ch'intendeſſe de'noſtri ſpe

illuſtrº ciali Auſoni della Campania.Mà nondimeno.crc.

Propertio A car.611.lin.26.Nel qual ſentimento i medeſimi verſi fu -

da vari va rono preſi dal Turnebo nel cap.6 del lib. 23. degli Aduerſa

i" rij quaſiche quel Mamurio per ſuo proprio meſtiere eſſendo

“ ſtato cretaio, egli non più douea,dopo hauer formato di ra

me il nobil ſimolacro di Vertunno, trattarla creta,8 conſu

marui le ſue così artificioſe mani. Mà ſe ci piaccia ſeguir

l'altra loro ſpoſitione, dalla ſudetta moltodiuerſa recatane »

primieramente da Giouanni Annio, poi dal Beroaldo, & fi

nalmente dal Paſſeratio,io non ne farò conteſa;hauendo re

cati altri baſteuoli argomenti del creder mio.Di così.6 c.

A car.
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º

A car. 646. lin. 23. doue il Salmaſio nelle Eſercitationi Il Salvaſio

Pliniane ſopra il cap.2.di Solino,da aſſai aperto ſcambio mal

perſuaſo,vorrebbe leggere.ager Picentinus fuit Oſcorum; per

cioche illi Picentini (dice egli) nihil cum Tuſcis babuere com

mune.E quel Geografo. 3 c. -
-

-
-

-

A car.661.lin.2.come più eſpreſſamente,che da ogni altro Iſidoro loi

rifiutat .

-

antico ſcrittore,fu affermato da Iſidoro nel cap.1 del lib.15. dato:

delle Etimologie, che inſieme ragionò delle varie opinioni

del ſuo nome, dicendo in tal maniera.Capuam Capys Siluius,

Rev Albanorum conſtruxit,appellatam à nomine conditoris,licet

& ſint, qui dicant, a capacitate eam Capuam ditam, quòd eius

terra omnem vite fruttum capiat. Alij d locis campeſtribus, in

quibus ſita eſt. Eſt autè caput vrbiii Campania,inter tres maxi

mas, Romam,Carthaginemg; numerata,ex qua & prouincia Ita

lia Campania dicta eſt. Al ſudetto Varrone inuero.& c. -

A car.67o. lin.az. Di quell'altro,non molto diſſimile: mà

più graue inganno preſo dallo ſteſſo Biondo,quando diſſe s

nella Deſcrittione della Campania che Capua vrbe vetuſti in

eam Romanorum odii, º bina deſolationis execrabili infamia la

borante, vicini vrbium,opidanorumq; populi,Campanosſe appel

lari,ignominioſum,periculoſumq; ducentes.id declinarunt nomen,

ci ſeſe Leborinos prò Campanis dixere;effecita; obſtinata eorum

perſeuerantia, vt quidquid vrhium, ci locorum in Campania

cenſeri ſolebat,Terra Laboris diceretur dello ſcambio,dico,in

ciò da lui preſo in molte maniere, mi riſerbo è ragionar di

ſteſamente in altro luogo doue dimoſtrerò, che il Capuano

Prencipe Riccardo 2;& i ſuoi Normanni, di ſcacciati di Ca

pua da Capuani Longobardi nell'entrar dell'anno Io91, fu

rono coloro, che diſuſarono nel parlare il nome del Capua

no Principato, & introduſſero in ſuo cambio quello di Terra

di Lauoro, da lor ritenuto, benche di Capua haucſſer poi di

nuouo fatto acquiſto nel Io98; ſiche quel primo ſol rimaſe

in bocca di pochi & nelle publiche ſcritture:uò in altra ma

niera, ch'hoggi con la ſteſſa varietà ancor queſto Regno ri

tiene due nomi. -

Acar. 687, lin, 18. Nè hauerebbe tralaſciato, che ancor

Diodoro Siciliano nel lib. 22. appreſſo Cottantino Porfiro

genito, ſe quel libro nell'età ſta foſſe ſtato diuolgato per le

ftampe,come poi il diuolgò Herrico Valeſio,eſpreſſamente ,

chiamò

Biondo

Flauio rifiu'

ta(O.
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chiamò quel Decio digente Campano,8 Campani i ſuoi ſol

dati, così dicendo,ſecondo l'interpretatione del medeſimo

Herrico. Cum praſidium in opidum Rheginorum a Romanis

miſum fuiſſet, Decius tribunus,genere Campanus,vir ſingulari

audacia, o cupiditate, Mamertinorum perfidiam emulatus eſti

namq; vt illi amicorum ſpecie a Meſſenijs excepti, ci vrben

ipſam occuparant,3 ciuibus ſingulis adſuos lares iugulatis, ma

Bione di

ſcorde da-

Diodoro

Sicil,

Dione,3:
Liuio ri

ſcontrati.

tres familias,boſpitum ſuorum coniuges,ſibiaſciuerant, 3 in oc

ciſorum bona intaſerant: ita & milites Campani, quibus vnà

cum Decio Rhegi cuſtodia commendata ab Romanisfuerat ſimi

li perfidia Rheginos omnes occiderunt, bonis eorum interſe diui

ſis,vrbem quaſi bello captam, occupauerunt. At prafectus preſi

di Decius,cum miſerorum bona vendidiſſet,º pecuniam ex an

&tione redattam mala fide eſſet partitus,d Campanis,ſceleris eius

ſocijs, Rhegio expulſus eſt: enimuerò vniuerſi perfidie tandem

panas dederiit. Etenim Decius graui oculorum dolore correptus,

Rheginum quendam,celeberrimum medicum accerſiuit,qui iniu

riam patrie vltus, Decioculosliniuit cantharidibus; ſicq, exce

cato Decio,quamprimum Meſſanam aufugit. Fin quà Diodoro

Mà nè egli anche appreſſo il medeſimo Coſtantino,và ſenza

due forti ſuoi contradittori, parimente dallo ſteſſo Valeſio

ſeco diuolgati: nè il ſuo dire, è quello inſieme degli altri au

tori ſudetti, non può riceuere ancor molto probabile inter

pretatione. Gli ſi oppone iui in prima Dione, il quale benche

non chiamò paleſemente Romani i ſoldati di quel preſidio,

che petentibus Rheginis à Romanis miſum eſt cumprefetto, no

mine Decio:certamente nè men gli appellò Campani:anzi ne

ragionò in maniera,che per certo non Campani,mà Roma

ni conuien,che ſian riputati. Horum militum(così in Latino

ſuona il ſuo dire) pleroſi; ex nimia commeatuum copia, acce

tera mollicie (quippèlonge delicatiore illic cultu agebant, quàn

domi) mala cupido inceſſit,incitante maxime Decio,occiſis Rhegi

norum principibus,vrbem occupandi. Quanto ben tutto ciò ſi

raffronti col racconto di Liuio nel lib.7 che appunto per ſi

mil cagione penſato hauea il Romano preſidio, commetter

la ſteſſa ſceleraggine in Capua, città di ſolierchi agi,è deli

tie da lui, 8 da tutti accuſata, è per ſe ſteſſo aſſai manifeſto.

Mà di più gli contradice Appiano Aleſſandrine con narra

tione per quelche qui appartiene, del tutto cocorde à"
- CilC
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che ſi è inteſa da Polibio, da Liuio da valerio Maſſimo, da Appiano

Eutropio,8 da Oroſio,8 anche in gran parte del reſto mol- º cºn

to più diſtinta,8 più ragioneuole della loro,la quale nel lib. i".
3 intitolato. Il Sannitico è la ſeguente. Milites Romani,qui prò iodato,

ſalute, é cuſtodia Rheginorum aduerſus hoſtium excurſiones

preſidium agebant, ſimul cum prefetto Decio, cum in felicitatem

opidanorum cupiditatis oculos conieciſſent, obſeruato ſolemnife

ſto, quopublice omnes epulabantur, eos interfecerunt, v.roreſq;

eorum inuitas ſibi copularunt. Cauſam autem ſceleris ſui banc

pretendebant, quòd Rhegini preſidium Pyrrho prodere voluiſ

ſent. At Decius quidem repentè ex prefetto tyrannus euaſit, º -

cum Mamertinis finitimis, qui ad Siculum fretum habitant, ſo

cietatem percuſſit, qui quidem & ipſi nupèr pari ſcelere aduerſus

boſpitesſuos vſi erant. Caterum graui oculorum dolore corre

ptus Decius,cum Rheginorum medicis diffideret, medicum quen

dam er vrbe Meſſana accerſiuit,qui iam pridem Rhegio Meſſana

migrauerat, ac proinde Rheginus nè eſſet, obſcurum erat. Huc

Decio perſuaſit, ſi liberari eo dolore,quamprimùm vellet, ve

medicamentis calidioribus vteretur, ſtatima; impoſito eiuſmodi

collyrio, quod adurendi, acdepaſcendi vim haberet, eum dolorem

tantiſper folerare inſit, quoad ipſe rediſſet. Interim clàm in opi

dum Meſſanamnauigauit. At Decius cum dolorem di ſuſtinuiſ

fet,tandem diluto collyrio,luminibas ſe eſſe orbatum,reperit. Nec

multò poſt Fabricius ad hºc reſtituenda miſſus à Romanis,c vr

bem Rheginis, qui adhuc ſupererant,reddiait;& milites defettio

mis au torcs Romam miſit, qui in medio foro virgis caſi, di ca

pite truncati ſunt ſepultura quog; cadaueribus denegata. Decius

verò orbatus luminibus,cum arctiſſima cuſtodia teneretur,manus

ſibi attulit. Così Appiano, il qual raccontò molti accidenti

di quel fatto con maggior autuedutezza di tutti. In oltre, de

ueremo noi creder più toſto.6 c.

Acar.688. lin.16. La qual dimanda, al parere di Liuio, fù Liuio nota.

ſcambiata con quella fatta ſimilmente nello ſteſſo modo da º per lº

Latini a Romani, il cui Pretore Lucio Annio Setino nel pu-" ".
blico lor conſeglio parlò del lor militare nel Romano eſſer- di li,

cito nella ſteſſa maniera, che ſarebbe ancor conuenuto par- Pittore ;

larſi da Capuani ſecondo la ſudetta deſcrittione di Polibio,

& di Fabio Pittore. Si ſocialis illis exercitus is eſt (diceua de

Romani il Setino) quoadiuncio duplicent viresſuas, quem ſè» -

E e e e e cernere
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cernere ab ſe conſules,bellis propriis ponendis ſumerdiſq, malint:

cur non omnia equantur? cur non alterab Latitis conſul daturº

Vbi pars virium ibi & imperii pars eſt. Di tutti gli altri popo

li d'Italia,benche confederati co'Romani, non hauerebbero

potuto parlare a queſto modo, fuorche i ſudetti Latini, 8 i

Capuani ſoli.Ma il trattar di queſto circ.

liuio illu- A car. 69 1. lun. 21. Laonde il conſole Varrone appreſſo lo
ſtrato. ſteſſo autore nel lib.23 dopo la rotta a Canne parlò in queſta

guiſa à gli ambaſciadori Capuani. Veniat in mentem, vi tre

pidos quondam maiores veſtros intrà mania compulſos,nec Sam

nitem modò boſlem, ſed etiam Sidicinum pauentes (egualmente,

forſe, gli amici,che gl'inimiciº è pure allude ad auuenimenti

Liuio am- hora ignoti º è più toſto, come ſuole, parlando in perſona e

biguamen- altrui altera i fatti, non prendendo molta cura del vero?) re

ººººº ceptos in fidem apud Saticulam defenderimus. Siche Silio &c.

A car.695, lin.2: Che gli Aurunci, inteſi per la comun .

géte Aurunca,detti per altro nome Auſoni nello ſteſſo ſigni

ficato, foſſero ſtati vinti in guerra altra volta molto prima

dal Romano conſole Publio Seruilio fin dall'anno 258. di

Roma, ſi è notato è dietro nel ragionamento del campo Fa

lerno, di autorità di Dionigi Halicarnaſeo;i quali non all'ho

ra,mà nel tempo raccontato da Liuio,eſſer venuti in poteſtà

de'Romani,almen per quella lor parte,ch'era di quà del fiu

me Liri,par ragioneuole atſai:non eſſendone ſtato detto nul

la dal medeſimo Dionigi: nè in lui, ne in altri leggendoſene

per lo ſpatio del ſeguenti anni 155 inditio veruno. Mà nel

reſto ſi legge nelle Tauole Capitoline,che il ſudetto conſole

Torquato nello ſteſſo ſuo terzo conſolato trionfò de'Latini,

de Campani,de'Sidicini,3 degli Aurunci.

T. MANLIVS L.F.A.N.1MPBRIOSS.TORQVAT.A.CoXIII

COSS. III, DE LA T1 NEIS CAMPANEIS SID ICI NEIS

- A v RVNCEIS XV, K. IV NI AS

Talche conuien,che nello ſteſſo tempo foſſe anche ſeguita la

prima volta la deditione di Teano, quando i ſuoi Sidicini

non haueano ancor ruinata Aurunca; delche non ſaprei,ſe ,

Liuio nota- Liuio hebbe notitia,ben veggendo,che il tacque. Scorgendo

to & per al- perciò i Romani,quia totiès iam Sidicini(per vſar nondimeno

º lºrº le ſue parole)antipſi mouerant bellum(contro degli Aurunci)
tO. aut mouentibus (che furono i Latini) auxilium tulerants aut

- cauſa
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º

º

cauſa armorum fuerant (fra Sanniti, 8 fra Capuani, onde era

ſeguita la guerra con eſſi Romani) omni ope annixi ſunt, vt

“maximum ea tempeſtate imperatorem M. Valerium Coruum

quartum facerent; il quale nel medeſimo anno ſudetto eſpu

gnò Cales.Per la deſcritta maniera circ.

A car.7o6.lin.28. poi diſſe nel lib.26.in perſona di Marco

Atilio Regolo.PerSenatum agi de Campanis,qui ciues Romani

ſunt iniuſſi populi, non video poſſè Et di nuouo nel lib.31.che

ſi recherà hor hora.ºrg. i

A car.71 e.lin.3 e. Benche Liuio,à dire il vero, con molta ,

incoſtanza ci eſpoſe quelche valeua, il commetterſi alla fede

de Romani, trattando appunto della prima deditione de

Captiani,alli cui ambaſciadori,vuole,che il conſole Terentio

Varrone haueſſe detto, che receptos in fidem gli hauean difeſi

contro i Sanniti.Mà nel lib,8 introduſſe i Legati di eſſi San

nitià far con altre la ſeguente dimanda nel Senato Romano:

che aduerſus Sidicinosſumerent armaſuos ſemper hoſtes, populi

Romani nunquàm amicos;qui nee,vt Samnites, in pace amicitià;

mec, vt Campani, auxilium in bello petiſſent; nec in fide populi

Romani(cio è,come io interpreto, nella lor guiſa)nee in ditione

(nella maniera de' Capuani) effent. Certamente il Romano

conſole Acilio Glabrione appreſſo lo ſteſſo autore nel lib.

36.hauendo riceuuto il publico decreto degli Etoli per ma

no del loro ambaſciador Fanea ſe ſuaq; omnia fidei populi Ro

mani permittere; il qual poi gli hauea ſoggiunto, non in ſer

uitutem, ſedim fidem tuam, nos tradimus: fecegli queſta riſpo

ſta. Nec bercule magnopere mune curo, quid AEtoli ſatis ex more

Grecorum factum eſe,cenſeant: dum ego more Romano imperii

idhabeam in deditos modò decreto ſuo,ante armis vittos.Talche

l'eſſerſi dati gli Etoli, i Sanniti, i Capuani, & i Palepoletani

alla Romana fede, non fù in via di Liuio in vn ſol modo.

Mà veggiamo hora.&e.

A car.71 1, lin, 6. Benche il Giuriſconſulto Procolo nella ,

1.7.del tit.15 del lib.49. de'Digeſti ci ſcuopre, che equum fa -

dus fù quello in cui non ſi aggiungeua la clauſola.Maieſtatem

populi Romani comitereonſeruanto. Le ſue parole ſon queſte.

Liber populus eſt is,qui nullius alterius populi poteſtati ſubiectus

eſt. item, ſi equo fadere in amicitiam venit, ſiue fadere compre

benſum eſt,vt is populus alterius populi maieſtatem comiter con

E e e e e 2 ſeruet:

Liuio di:

ſcorde da

ſe ſteſſo,

Liuio nota

to,& peral

tro illuſtra

tO,

Procolo

Giuriſcon

ſulto, & Ci

cerone ri

ſcontrati.
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a ſcruet:hoc emim adiicitur,vt intelligatur,alterum populum ſupe

Valerio

Maſſ. rifiu.

CatO,

riorem eſſe: non vt intelligatur,alterum non eſſe liberum. Di ciò

parlato anche hauea Cicerone nell'Oratione a fauore di

Cornelio Balbo in queſto modo - Primim, verbi genus hoc

conſeruandi, quo magis in legibus, quam in faderibus vti ſile

mus, imperantis eſt, non precantis. Deinde, cum alterius populi

maieſtas conſeruari iubetur, de altero ſiletur : certè ille populus

in ſuperiori conditione, cauſaq; penitur, cuius maieſtas fa deris

ſančtione defenditur. Il Sigonio nel cap.1. del lib.1. Deant.iu.

Italpensò,che valeſſe quelche appreſſo Liuio nel lib.38. ſinè

dolo malo. Oſſeruiſi,cº c.

A car.712.lin. 22. (cioche per altro di Capua, aſſediata,S.

poſſeduta poi da quel Cartagineſe diſſe Valerio Maſſimo

nel cap.2 & nel cap.7. del lib,3 pocoattento è quelche in

Liuion'hauea letto) eſſendo ſtata crc. -

Acar.7 12 lin.32. Et eſſendoſi altre volte recato quelche i

Pauſania,8 Polibio, 8 appreſſo Oroſione diſſe Fabio Pirtore, aggiun

Appiano

Aleſf.riſcó

trati.

Pol bio lo.

tato,

ger ben conuiene,che Pauſania nel lib.6, notò, per ſeruirmi

delle parole del ſuo interprete, che bello a Pyrrho, & Taren

tinis contra Romanos ſuſcepto, multe Italie ciuitates: è Pyrrho

alie, alie verò a Romanis ad vaſtitatem, 3 ſolitudinem redaie

ſunt. Intereas Caulonia fuit(ne'Bruti dal lato del mare Ionio)

d Campanis capta, i deleta, quorum maxi nè auxilijs Romani

nitebantur. De'quali loro così gioueuoli aiuti, raccòtati poi,

forſe, ad Hannibale da medeſimi Tarentini, che al pari del

Capuani,mà per altra maniera, ſeguaci diuennero delle ſue

parti,parládo Appiano Aleſi nell'Hiſtoria della guerra Han

nibalica; è pure egli intendendo più vmiuerſalmente del loro

aiuti in tutte l'altre guerre de' Romani, diſſe, come ha il ſuo

interprete,ch'egli infetto negotio,cuius cauſa in Lucanos accitus

fierat, ad Capuam reuerſus, tante vrbis,quam ad tot, tantaſq;

res opportuna Romanisfuiſſe morat,defenſione omniſtudio,curaq;

ſuſcepta, Romanorum munimenta adortus eſt.Mà vedi.cº c.

A car.716.lin.4. Benche,ſe attender vorremo l'accorta oſ

feruatione di Polibio nel lib.9:hebbero quelle città è ſoſte

nere il maggior trauaglio dalla fame;per la quale al fine,ag

giiitauiſi la diſperatione dinò hauer più alcun ſoccorſo, co

uenne farſi la ſudetta deditione. Romana quidem legiones(co

sì ſuona in Latino il ſuo dire) hoſtilis equitatus metu prodire.

- ad
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º

;

ad dimicationem non audebant, cedemdue intra caſtra nihil qui i

quam metuentes,manchant,que certò compertum haberent,eqiti

tes,à quibus in acie" ſemper vincebätur, nihilii ſi

bi obfuturos. Per la qual coſa nè eſſo Hannibale potè diſciot- liuio illu

re l'aſſedio di Capua, nè portarui dentro nuouo ſoccorſo, ºra & cº
aduerſus quem(ancor Polibio ſoggiunge) recios oculos tenere," ri

nè cogitantes quidem poterant.Et Liuio, che tutto ciò andò diſ- &i"

ſimulando,per ogni modo non tacque nel lib.26.ch'ella ob

ſidebatur acrius,quànoppugnabaturhauendo poi introdotto

il Capuano Vibo Virio à dire à ſuoi Senatori,come per vno
ingrandimento, che per le loro ſortite erano ſtati i Romani ve

circa vallii,ac foſſasſepe trucidati, ci propè ad extremum caſtris

exſuti: quelche in via di Polibio conuien accettarſi, che fù

molto vero: eſſendo intato a'medeſimi Romani ſtato celato

nùm communicaſſent conſilia (ſi parla de'Capuani) cum aliqui- Cicerone e

bus ſociorum Latini nominis municipiorum,e nùm ope eorumin da Liuio di

bello forent,o municipiorum adiuti, ilche con fermezza fu ne-ºrdº

gato da Cicerone nella Orat. I contro Rullo, riferito non ,

molto à dietro. Potrebbe anche di quà comprenderſi, che , L 'A

all'incontro per queſto modo ben hebbe grande agio quel"

medeſimo Cartagineſe, di poter eſſere aſceſo, quando ri- ſteſſo Sio

tornò daTaranto l'ultima volta, nel colle del monte Tifata, difeſo.

hora detto. Montanino ; & di hauerui piantati gli alloggia

mentisù gli occhi de Romani, ilche per altra maniera nel

ragionamento di quel monte fà da me à Silio negato. Et fi

nalmente di quà s'intenderebbe, che nè men fù difficile à

quel capitano raccogliere inſieme a ſuo piacere tutte le bar

che del fiume Volturno, 8 dopo eſſerſene ſeruito, hauerle a

bruciate,come ſi notò altroue Mà facendo ritorno è quelche

laſciai per qual altra cagione. 6 c. - - - - - -

A car.716.lin.17. Non douendo laſciar ben queſto, che ne liuio illa

medeſimi luoghi citati ſi legge egualmente il nome di Ca-º

pua per ſe ſolo che con queſto aggiunto.Capua prouincia.va.

iendolo ſteſſo l'Vn, che l'altro dire, come per teſtimonianza

del medeſimo Liuio nel lib, 28 ſotto il nome della città di

Arimino Galliam appellabant. Mà facilmente auuerrà,6 c. .

A car.72o. lin.2o. Ben conueniua,che à quel tépo foſſe del

tutto ceſſato dalle menti de Romani, per lo accreſcimente

della loro Republica invna potenza ſmiſurata, quell'antico,

-
timº:
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Cicerone ,

Strabone,

& Pauſania

ii ultrati.

Tacito illu.

ſt ato.

timore, ch'haueano hauuto di Cartagine, di Corinto, & di

Capua:città da eſſi riputate" dell'imperio del mondo,

per la qual cagione diſtrutlero quelle prime due,8 in queſta

non laſciarono altra coſa, che ne ſuoi intieri edifici il ſuo

vano nome. Maiores veſtri (diſſe lo ſteſſo Cicerone al popo

lo Romano nella Orat. 2.c6tro Rullo) tres ſolum vrbes inter

ris omnibus, Carthaginem, Corinthum,Capuam ſtatuerunt poſſe

imperii grauitatem,3 nomen ſuſtinere. Deleta Carthagoeſi:Co

rinthi veſtigium vix reliétum eſt. Et nella Orat.1. Neque aliud

quidquam niſi inane nomen Capue reliquerunt.Adunque giu

ſtamente non dubbitò il medeſimo Ceſare, il qual dedutte a

in Capua cosi numeroſa colonia riſtorar anche,come affer

mano Strabone nel lib. 17; & Pauſanianellib. 2. quelle due º

altre: non da temerario ardire, nè della ſua magnanimità

aſſicurato. Et per quelche appartiene alla città noſtra, teme

done aſſai meno il ſuo nipote Auguſto, poi ci fe. &c.

A car.723.lin.34 primieramente nel lib,15.degli Annali,

mentre racconta, che Nerone acriore indies cupidine adigeba

tur, promiſcuas ſcenas frequentandi: non tamen Rome incipere

ſcenas auſus, Neapolim,quaſi Graeam vrbem, dilegit. Ergo con

tratium opidanorum vulgus,e quos è proximis colonijs, & mu

nicipiis eius rei fama ciuerat, quiq; Caſarem per honorem aut

varios vſus ſettantur, etiam militum manipuli Theatrum Nea

politanum complent. Et di nuouo nel lib3. delle ſudette Hi

ſtorie.cº c. - ...

A car.73o. lin, 3 r. Di aſſai chiaro nome per lo ſuoCom

pendio dell'Hiſtoria Romana, che alquanto tronco ci è tut

tauia rimaſo, & dall'Imp. Tiberio eſaltato ad honoreuoli

gradi,fù Velleio Patercolo, della cui gente da lui ſteſſo ſap

piamo l'inneſto nella famiglia Magia, &leggeſi nobil me

noria nell'antica iſcrittione, riferita dal Capaccio nel cap.

1o, del lib. 1. dell'Hittoria Napoletana, la qual ſi vede ap

preſſo la Chieſa di S. Michele Arcangelo alle falde del mon

te Tifata. Famoſo nell'arte del dire, in maniera che ne diuen

ne molto ricco, fù Eprio Marcello, imperando Nerone, 8,

aſſai più nel tépo dell'Imp.Veſpaſiano,benche hebbe humili

natali, come dall'Autor del libro de'Chiari Oratori, 8 da

Tacito in più di vn luogo degli Annali, & delle Hiſtories

vien dimoſtrato. Nè ho dubbio,che della ſua ſteſſa gente fà

quella
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;

ucila bambina, Epria Marcia, di cui nella lì i S Iſcrittic ne

noſtra piazza dei Giudici habbiano in M A N i B " l: i la

vn picciolo, 8 ignobil marmo la Iſcrittio- E lº i I A i tata,

ne, che fù nel ſuo ſepolcro in queſto mo- , - -

do. Il nome di Caio Numitorio Calliſtrato, M A R C i A.

huomo rariſſimo,benche hoggi ſia del tut. V º º T

tooſcuro hebbe davn ſuo amico il ſeguen- , S N º º

te nobiliſſimo Elogio della ſua ſomma , Plº º VS vii

bontà, º del ſuo alto ſapere in vn marmo, ch'è in alcune

priuate caſe,nella Parochia di S.Marcello Maggiore, incon

ila chieſetta di S.Saluatore Minore,ſiche qui non dee tra

laſciarſi. Alle quali ſi grandi, 8 ſi Iſcrittione

" ſue lodi" , mi ſou- c. Nv M ITo RIc antica am

uiene del Giuriſconſulto Calliſtra- CALL I STRATO"
to che fiorì ne'tépi dell'Imp. Aleſ- HOMINI lllllltrata,

ſfudro Seuero, di cui non ſi ſareb- OP TIM O

ber potute dir lodi più conuene- D O CT IS S I M O

uoli, nè maggiori. Et di quà mi ri- Qy E E T v I RO

torna in mente il nome del Giuriſ- R A RIS SI M ( )

conſulto Cocceio Campano, che AR sr s y - -

viſſe imperando Seuero, & Anto- FL. A R i S IV -.

nino ſuo figliuolo,mentouato ne' Digeſti: & nelle Iſtitutio

ni dell'Imp. Giuſtiniano, 8 potrebbe attribuirſi a noi, ſi per

cagion del ſuo cognome, come per trouarſi memoria della

gente Cocceia in vn Capuane mar- L. CO CC E I V S Iſcrittiene

mo, ch'hò nella mia Villa di Caſa- C.L.M.L.PAPA antica tu

" queſte parole. Mà ſe L. VALERIO L. Lº

uel Cocceio à noi non appartenga, J I r - -

i" certamentte Capuano quel Poſtu- NIgiºiosº

mio da Suida appellato Feuza è ai MEDICQ AMIC.

Kazine, il quale (vferò le parole del ſuo interprete) in Grecis

litters poſt trigeſimi etatis anni, eſt eruditus,eari anore captus:

initio verò aurifaber fuit. Poſt quà verò ſemel boe dottrina ſtu

dii ad amoreu inuaſit,Athenas abiºt,6 illic in Grecori diſcipli

mis eſt eruditus, o multarum, ac praeclararum rerum notitia de

coratus,adprofunda,longamq; ſenectutem eſt progreſſus. Haid

igitur abſurdum, acindecorum fuit,buna Poſtumium de ſe ipſo

prof. rre illa verba, que Heraclitus deſe ipſo dixit Meipſum

inueni. Nè per eſſerſi condotto Poſtumio inº"ad

- Qttri
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ſuito illu
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dottrinarſi negli ſtudii Greci, per apprendergli più puri nel

lor fonte, ſi dee giudicare, che intanto le dottrine erandi

Capua fuggite:doue Dione,come egli di ſua bocca afferma

appreſſo Sifilino nel lib,76:ſtriuendo la ſua Hiſtoria, ſolea ,

dimorare; & Simmaco ſi compiacque,di hauerci vna villa,

da lui allo ſpeſſo viſitata; & di eſſerci ſtate fondate copioſe

Biblioteche può trarſi argométo dal detto del Giuriſcòſulto

Labeo ze, riferito da Vlpiano nella 1.5o.del Tit.1. del lib.18.

de Digeſti. Mà nó furono anche in Capua,come coueniua in

nobil città metrºpoli (veggaſi di ciò nel Tit.3 del lib, 13 del

Codice Teodoſiano la legge 1 t.) publici profeſſori di lingua

Greca º Di Vn di eſſi leggia- T I. C L A V D l O

mo nel Seggio de Caualieri LA CON I GR A M M A

l'Iſctittione, poſtagli nel ſe

polcro dalla ſua moglie, che i 199 9 RA ECO

non conuien tacerſi nel qual C LAV DI A V E RA

luogo è parimente la prima M A R I T O BEN

delle tre ſeguenti ſcrittioni M E R E NT I FECIT
Greche, eſſendo la ſeconda , C VM QVO V IX IT

nella Villa,detta. La Torre de- A N N I S X XVI

gli Schiaui, nel fronte d'una , - -

arca di marmo; & la terza,Greca & Latina, nella Villa, aſſai

vicina alla noſtra città verſo Oriente,detta. Il Fieo.

I o ma I A MA PKe a AA A e C II o I N H NeMe Ce i

I o TA I o r B AC C or K A 1 cm N NAo1CI e eo1CIN

e T T A T H P A P P I A N O C E Q M O N

KOMMATHNH A ATTI e T O N A e K A e e I AP rC A To

x A I P e i V S T I TI A E N E M E S I

ATIS QVAM VO VERATAR A M

C e M N O N N VM IN A SAN CIA COLENS

TP Tº A IN H C . CA M M A R I V S P O sv IT
CCA2M A

Nè mi è caduto dal penſiero, ma ho riſerbato è queſto luo

go Gneo Neuio, notiſſimo, 8 antichiſſimo Poeta , la cui

ſuperbia Campana,ripreſa da Aulo Gellio nel c.24.del l. 1.eſ

ſendo l'unico argomento,ch'egli fà noſtro,ci dichiara inſie

me,che i noſtri biaſimi non van ſenza le noſtre lodi.

-

I L F 1 N E.
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